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Abstract 

This thesis is a commented critical edition of Alessandro Pazzi de‟ Medici‟s Dido in 

Cartagine (1524). It is based on the premise that there still exists a significant lacuna in the field 

of Italian Renaissance tragedy. Notwithstanding the importance attributed by many critics to 

Italian Cinquecento tragedy, we nonetheless do not have reliable editions of many of these 

works. Italian Renaissance tragedy has been for the greater part perceived as a minor literary 

genre, particularly when compared with comic theatre or with contemporary English and French 

drama. 

Pazzi was a Florentine scholar, educated both in Latin and Greek. Most of the tragedies 

written in the early sixteenth century were translations or rewritings of Greek tragedies, while 

Dido in Cartagine is a play that deals with a Roman subject. It is an original dramatization of 

Dido‟s suicide after Aeneas abandons her. The main source is therefore the fourth book of 

Virgil‟s Aeneid.  



iii 
 

The dissertation is comprised of an introduction, four chapters, the text of Dido in 

Cartagine, the critical apparatus, an appendix, and a bibliography. Chapter 1 introduces Pazzi 

and his works. Chapter 2. a. deals with the issue of representing death on Italian Renaissance 

stages. Chapter 2. b. is a study of Dido‟s theatrical dimension. Chapter 3 opens the philological 

section of the thesis: it provides the description of the original manuscript and of its printed 

editions, the transcription criteria according to modern methods in textual criticism, and a table 

of linguistic sources used for the philological footnotes of the text. Chapter 4 presents the fourth 

book of the Aeneid in Latin with the first full translation in vernacular on parallel page. The text 

of the tragedy follows, annotated with philological and critical footnotes, and accompanied by 

the critical apparatus, which provides the readings, accepted as original and correct, and the 

variants of the 16
th

-century proofreader as well as the ones of the Solerti printed edition of 1887. 

In the appendix, readers can analyze Andrea Lancia‟s compendium of the fourth book of the 

Aeneid. The thesis closes with a works cited section. 
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Supplementary Abstract  

This thesis presents, according to the modern methods in textual criticism, the tragedy 

Dido in Cartagine written by Alessandro Pazzi de‟ Medici (1483-1530) in 1524. 

Dido in Cartagine dramatizes the episode drawn from the fourth book of Virgil‟s 

Aeneid, in which Aeneas abandons Dido, and the subsequent suicide of the Carthaginian queen. 

Pazzi‟s tragedy represents one of the first experiments of a 16
th

-century Italian playwright to 

transpose a work written in the Greek tragic style into the vernacular language, without limiting 

himself to a simple translation of the text. 

Similar to Greek tragic literature, Pazzi‟s tragedy is not divided in acts and the chorus is 

practically always represented on stage. According to Aristotle‟s rules, the action lasts twenty-

four hours and it is set in one specific space: the area in front of the royal palace and the temple 

of Juno. The tragedy opens with the appearance of Dido‟s first husband‟s (Sychaeus) shadow, 

who recites the lines of the prologue. Sychaeus, murdered by Dido‟s brother Pygmalion, appears 

on stage, but he is just a dream in Dido‟s mind. Sychaeus foresees Dido‟s and Pygmalion‟s 

death, before the coming of a new day. Upset by the horrifying vision, Dido wakes up; she 

decides to soothe the gods with a sacrifice. Meanwhile, her sister Anna is much more worried by 

the armies of Pygmalion and Iarbas who together are trying to conquer Carthage. However, 

Anna reassures Dido, telling her that, with Aeneas and his Trojans, Carthage is safe. When 

Aeneas enters the stage, the story takes a sudden turn. The Trojan hero informs his loyal servant 

Achates that the previous night Mercury entered through the walls of his room and urged him to 

leave Carthage so that he could fulfill his destiny as founder of Rome. Aeneas asks his men to 

get the ships ready. He meets Dido, who has already heard about his decision to leave, and sadly 

tells her the reasons of his departure. The queen is devastated by the news: she worries about her 
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town, which could be at risk of being overtaken by enemies, but most of all, she is desperate 

because her lover wants to leave her. Anna tries to convince Aeneas to stay but all her efforts 

are useless. Dido asks Anna and the women of the chorus to appeal to an old sorceress who, 

through magical rites, would keep Aeneas in Carthage or set her free from her mad love for the 

Trojan hero. In the meantime, Mercury enters the stage escorting Iarbas, the enemy king of 

Gaetulia, within the city walls. Iarbas loves the queen and, in a meeting with her, promises to 

kill her tyrant brother Pygmalion if she accepts to marry him. The queen, who has already 

decided to end her life, accepts his proposal. When Iarbas‟ messenger enters the stage with 

Pygmalion‟s head and hands, Dido decides that her time has come: her husband Sychaeus has 

finally been avenged. She sees the Trojan fleet leaving her shores and asks everybody to leave 

her alone. Once in her room, Dido takes the sword left behind by Aeneas and kills herself. Anna 

and the other women run to help her but it is too late. Juno, watching Dido‟s suffering, sends Iris 

to untie her soul from her body.   

This critical commented edition is justified by the evident void in the field of the Italian 

Renaissance tragedy. Italian playwrights brought back a genre that had been forgotten for 

centuries and paved the way for an era of great playwrights such as Racine and Shakespeare. 

However, scholars have generally perceived the Italian tragedy as a minor literary genre, 

particularly when compared with the Italian comedy or with the French and English tragedy. 

Italian tragedies have been accused of being mere translations from Greek and Latin, but 

Renaissance playwrights knew that in order to draw the audience into their stories, in order to 

reach catharsis, their plays had to stimulate their spectators with modern concerns and interests. 

This accounts, at least in part, for the relatively few critical studies devoted to 16
th

-century 

Italian tragedy and for the unsatisfactory philological aspect of many editions of texts that, to 

this day, present omissions, mistakes, and outdated methods of transcription. 
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In the 20
th

 century, few critical works focus on Italian Renaissance tragedy. The main 

scholars who dealt with this subject were Ferdinando Neri, Marvin T. Herrick, and Carmelo 

Musumarra. Federico Doglio, Marco Ariani, and Renzo Cremante edited three important 

anthologies of Renaissance tragedies. In recent years, the genre has been the object of critical re-

appraisal thanks to scholars such as Salvatore Di Maria, Paola Mastrocola, Valentina Gallo, 

Alessandro Bianchi, and Paola Cosentino. However, it is important to note that interest and 

research in this field can only be fostered if we have at our disposal works edited with the 

utmost critical accuracy. 

Alessandro Pazzi de‟ Medici was a Florentine scholar, educated both in Latin and Greek. 

He was one of the first scholars to translate Aristotle‟s Poetics from Greek into Latin, a book 

which greatly influenced the theatre of subsequent centuries. His work, however, was view 

unfavorably by both his contemporaries and 20
th

-century scholars. Paolo Giovio and Benedetto 

Varchi highly criticized his tragedies and his dodecasyllable. In the last century, Neri only, 

though he stated that Pazzi lacked artistic quality, nonetheless recognized Pazzi‟s 

experimentation in converting the iambic trimester into verses of twelve and thirteen syllables. 

Herrick, on the other hand, while praising Pazzi‟s introduction of Senecan elements in his Dido, 

considered his tragedy a mere translation of Virgil‟s work, and judged his dialogues as tedious. 

Finally, Doglio, Ariani, and Cremante decided not to include any of Pazzi‟s tragedies in their 

anthologies. However, in his book Tra classicismo e manierismo, Marco Ariani was the first to 

notice that Pazzi filtered Virgil‟s poem through the horror and macabre sensibility of early 

1520s Florence. Paola Mastrocola justly recognized that Pazzi‟s preface to Dido in Cartagine 

and Ifigenia in Tauris, dedicated to Pope Clement VII, was more a theoretical essay on tragedy 

than an encomiastic praise of the pope. Corinne Lucas carefully studied and compared Pazzi‟s, 

Giraldi‟s, and Dolce‟s Didos. With regard to Pazzi‟s work, Lucas underscored the Catholic 
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values of the tragedy, the author‟s influence on future theatrical practice, and pointed out that 

Pazzi‟s Iarbas is more chivalrous than the average mythic hero. 

The definite re-evaluation of Pazzi came with Salvatore Di Maria. The American scholar 

understood that Pazzi wrote his tragedy in order to be staged, rather than read. In the script of 

the tragedy there are elements whose purpose is to assist the staging. This kind of theatrical 

language, composed of lights, sounds and even odors, supports the spoken language in order to 

draw the audience into the events that are being staged. Valentina Gallo stated that Pazzi 

represented the loving passion of the heroine as well as the oneiric action of the play through the 

lens of the Christian faith. Alessandro Bianchi recognized in the character of Dido the first 

lovesick protagonist of the Renaissance, unlike the virile heroines that had preceded her. In two 

of her books, Paola Cosentino dedicates several pages to Pazzi‟s dramatic production: a 

biography of the playwright, a study of his language and metrics, and an accurate 

psychoanalytic analysis of Dido‟s character. 

The renewed interest in Pazzi and the Italian Renaissance tragedy in general has been 

fostered largely by groundbreaking works published in North America at the beginning of the 

1990s: the critical edition of L‟Orazia, edited by Michael Lettieri (1991); the translations into 

English of La Sofonisba and L‟Orazia, edited by Lettieri and Michael Ukas, based on the 

editions of Ariani and Lettieri (1997); the English translation of King Torrismondo (Re 

Torrismondo) edited by Maria Pastore Passaro (1997); and the modern editions of several of 

Giambattista Giraldi Cinzio‟s tragedies edited by Philip Horne. 

Although Angelo Solerti edited Dido in Cartagine in 1887, a critical commented edition 

of this tragedy was nevertheless very much needed. Gallo, Bianchi and before them Antonio 

Sorella, pointed out how Solerti‟s edition contains omissions, as well as transcription and 



viii 
 
typographical mistakes of all types, making it highly unreliable. There are other editions of this 

tragedy published by the Commissione per i testi di lingua in 1969, and by Nabu Press in 2010 

and 2011; all of these, however, are simply reprints of Solerti‟s 1887 edition. 

The present thesis is comprised of an introduction (Premessa), four chapters, the text of 

Dido in Cartagine, the critical apparatus (Apparato critico), an appendix, and a bibliography 

(Opere citate). The introduction highlights the dissertation‟s aims and objectives, and provides 

an outline of the various chapters.  

Chapter 1 (entitled Profilo biografico di Alessandro Pazzi de‟ Medici) introduces Pazzi 

and his works. Alessandro Pazzi de‟ Medici was born in 1483. His father Guglielmo (1437-

1516) was Francesco de‟ Pazzi‟s brother. Francesco was one of the members of the Pazzi 

conspiracy, a plot by members of the Pazzi family and others to depose the Medici family as 

rulers of Renaissance Florence. The Medici spared Guglielmo‟s life because he had no 

involvement in the conspiracy; however, they forced him into exile. Alessandro‟s mother was 

Bianca de‟ Medici (1445-1488), Lorenzo il Magnifico‟s and Giuliano de‟ Medici‟s older sister. 

His family moved back to Florence around 1494 when Florentines exiled Piero de‟ 

Medici. He studied at the school of Francesco Cattani da Diacceto, a follower of Marsilio 

Ficino. There he met many eminent Florentines, such as Palla, Giovanni and Cosimo Rucellai; 

Filippo and Lorenzo Strozzi; Luigi di Piero Alamanni, Donato Giannotti, Pier Vettori, and many 

others. It is known, from his letters sent from France, that in 1504 he was in Avignon. 

Pazzi was one of the members of the second phase of the Orti Oricellari, between 1512 

and 1522. In this aristocratic circle he met other important literary figures of his time such as 

Giovanni Rucellai, Luigi di Piero Alamanni, Niccolò Machiavelli, Iacopo Nardi, and, for a short 

period of time, Gian Giorgio Trissino. The debates within this circle, encouraged by Trissino‟s 
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comments on Dante‟s De vulgari eloquentia, led to Machiavelli‟s Discorso o dialogo intorno 

alla nostra lingua. This study on the vernacular language urged the members of the circle to 

look back to Greek antiquity and its great dramatic genre: the tragedy. It is not a coincidence 

that in a matter of just fifteen years, many members of the Orti wrote tragedies in the Greek 

style. 

In 1522, Pazzi composed the Discorsi intorno alla riforma dello stato di Firenze. He 

opened this short work with a praise to Cosimo and Lorenzo de‟ Medici, and ended it by giving 

his idea regarding the reformation of the Florentine state. In this political essay, he proposes an 

aristocratic government similar to the Venetian Republic. 

In 1524, he wrote his Dido in Cartagine and Ifigenia in Tauris, in honour of his cousin 

Pope Clement VII. Ciclope, a translation from Euripides, was dedicated to his friend Filippo 

Strozzi in 1525. His last translation was the Edipo principe, written in 1527. In addition to his 

practical literary activity on tragedy, in these years he also approached the subject from a 

theoretical point of view, translating into Latin Aristotle‟s Poetics. In 1527, he also rendered 

into Latin Sophocles‟ Electra and Oedipus princeps.   

In 1527, he left Florence, with his schoolmate Donato Giannotti, to become the 

Florentine ambassador to Venice. His diplomatic mission was necessitated by the events of the 

War of the League of Cognac. His task was to prevent the imperial army from passing through 

Tuscany, as well as to recruit new troops. Despite his efforts, Medici‟s government collapsed on 

May 16, but the new republic extended his term until March 1528. He moved back to Florence 

but he had to leave again because, in the newly formed republic, many aristocrats were seen as 

traitors, and the new government taxed them unfairly and kept them out of political positions. In 

1530, the Medici family took control of the Florentine state once again and Pazzi moved back to 
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his hometown. He became a member of the Balia governing commission in October, but died a 

few months later. 

The first part of the second chapter, titled 2. a. “La morte in scena”: la rappresentazione 

teatrale della morte nella Dido in Cartagine e in altre tragedie rinascimentali, is a study on the 

representation of death on stage in Italian Renaissance tragedies. 

For 16
th

-century Italian playwrights, Greek and Roman authors were the absolute models 

to imitate, but from a theoretical point of view two ancient texts were deemed of great 

importance – Aristotle‟s Poetics and Horace‟s Ars Poetica – which taught them that they could 

not represent death on stage.  

The first regular Italian tragedy is La Sofonisba, written in 1515 by Gian Giorgio 

Trissino. Trissino looked back to the Greek models, refusing Seneca‟s elements, typical of the 

Italian authors who wrote tragedies in Latin in the Middle Ages. In fact, Albertino Mussato‟s 

Ecerinis, written in 1315, clearly shows the influence and the atrocities of Senecan tragedies. 

In his Poetics, Trissino clearly refused Seneca‟s models because he thought that Senecan 

tragedies were fragments of Greek works put together with no art. Moreover, the delight in the 

staging of gruesome events was against Trissino‟s theoretical tragic principles. 

The main source of La Sofonisba is Livy‟s History of Rome; thus Trissino distances 

himself from Senecan mythical models. The tragedy is not divided in acts and the chorus is 

always on stage. Sophonisba‟s death takes place behind the scenes and it is one of her servants 

who reveals that the queen drank the poison that Massinissa had given her to avoid to be taken 

as a slave of Rome. In the servant‟s retelling, there are no gruesome details. However, it is 

possible to notice some Senecan elements in this tragedy. The oratorical contrasts between 
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Massinissa and Scipio have a Senecan taste, and the tale of a dreadful nightmare that 

Sophonisba tells Erminia resembles the one in Seneca‟s Octavia. 

Twenty-six years after the composition of La Sofonisba, Giraldi staged his Orbecche 

(1541). Giraldi praised Seneca‟s works. He felt that the Cordovan author mastered the Latin 

language as Euripides had mastered Greek. This tragedy is divided in acts, as Horace had 

theorized, and it has plenty of macabre elements: Sulmone cuts Oronte‟s hands off and then kills 

him and his two children. Orbecche‟s premonitory dream echoes Seneca‟s. Selina‟s ghost opens 

the tragedy much like Thyestes‟ shadow appears in Agamemnon and Tantalus‟ in Thyestes. 

Sulmone‟s atrocities rival with Atreus‟ in Thyestes. 

In this tragedy, Giraldi tries to get the spectators closer to the representation of death. 

Unlike Oronte‟s slaughter which happens behind the scenes, the particular way in which 

Sulmone is stabbed by his daughter Orbecche adds new elements. Sulmone calls his daughter, 

asking her to follow him in the palace. As soon as he leaves the stage, from one of the wings, 

Orbecche follows him with a knife and kills him. The audience can hear the king‟s screams of 

horror in the moment of his homicide. In this way, death is not merely recalled but heard and 

almost seen. However, the dramatic intensity is somewhat weakened. This act of revenge – 

Orbecche wants to punish her father for the loss of her husband and children – happens after the 

climax has been reached (Oronte‟s death). Orbecche‟s death, on the other hand, happens on 

stage in front of the audience. This decision was highly criticized at the time but Giraldi, in his 

defense, stated that according to Horace what had to be avoided on stage were cruelties and not 

death. 

Pietro Aretino published his Orazia in 1546 and openly refused to show death on the 

stage. In fact, Horace kills his sister Celia on the stage but the murderous act is hidden from the 
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audience. In the play, Horace grabs his sister by her hair and pulls her behind a column. Her 

maid, who is following the scene, tells the audience what is happening. Aretino might have 

taken this technique, of representing death “almost” on stage, from one of Seneca‟s tragedies, 

Hercules Furens (The Madness of Hercules). It is possible to assume that when Hercules goes 

mad and begins the slaughter of his wife and children, he might take each one of them backstage 

one at a time, and Amphitryon might chase the mad hero telling the audience what is happening 

behind the scenes. In a comparison between the Horace and Celia scene and that of Sulmone 

and Orbecche, it is possible to appreciate how Aretino refines this ancient technique, elevating it 

to its full emotional potential. 

Pazzi held Trissino‟s work in high esteem, but his models were both Greek and Roman. 

Dido in Cartagine presents several Senecan elements. Sychaeus‟ shadow opens the tragedy. 

This aspect echoes the two Senecan tragedies already mentioned. Dido tells her sister Anna and 

the chorus of her dreadful nightmare. Moreover, this tragedy exhibits many gruesome elements. 

Nuncio‟s description of Pygmalion‟s beheading resembles to some extent Cassandra‟s account 

of Agamemnon‟s murder in Seneca‟s Agamemnon.  

Neither Dido‟s nor Pygmalion‟s deaths take place on stage; however, though Dido‟s 

death is merely described to the audience, the result of Pygmalion‟s death appears on stage. 

When Nuncio announces the death of the tyrant, he enters the scene with a basket or a plate 

containing Pygmalion‟s head and hands. This idea was not new; in fact, Pazzi drew it from 

Thyestes, in which Atreus presents Thyestes with the remains of his children and tells him that 

the rest of their bodies were cooked and served to him. 

Rucellai used the same technique in his Rosmunda (1515-1516). A messenger brings to 

the stage the head of the defeated king Cunimund. Nevertheless, this cruel scene happens at the 
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beginning of the tragedy, still very far away from the emotional climax; moreover, the head 

exits the stage a few lines later. The skull is then cut and used as a cup by King Alboin and 

Cunimund‟s daughter, Rosamund, but these events are simply narrated. 

In Orbecche, Sulmone first offers Orbecche the remains of her husband and children 

while Orbecche later brings to the stage the head and the hands of her father. In both cases, the 

unpleasant remains appear on stage when the full pathos has already been reached. 

Of the three playwrights, Pazzi is the one who best adopts this theatrical technique. 

Pygmalion‟s remains appear on stage right before the main tragic event. In fact, they are the 

triggering elements that lead to the queen‟s suicide. When Dido sees that Iarbas has avenged her 

dead husband, she walks to the sacrificial pyre and kills herself. The basket with Pygmalion‟s 

head and hands remains on stage until the end of the tragedy. 

It appears that in the first part of the 16
th

 century the aspiration to bring death closer to 

the stage went hand in hand with a re-evaluation of Seneca‟s style. This new taste for gruesome 

Senecan elements spread in the following years from Italy to the rest of Europe. 

The second part of the dissertation‟s chapter two, titled 2. b. Il linguaggio teatrale nella 

Dido in Cartagine, discusses the theatrical elements of the tragedy. For many years, scholars 

approached this tragedy only from a literary point of view, ignoring its theatrical aspects. A play 

can never be considered simply a text, especially if the author states in the prefaces of his play 

that it was intended to be staged. In the preface of Dido in Cartagine and Ifigenia in Tauris, 

Pazzi writes to his cousin, Pope Clement VII. He explains to the pope that he decided to write 

his plays in the vernacular language so that they could be staged at the papal court. In the 

preface of his Ciclope he writes to his friend Filippo Strozzi that this play can be either read or 

staged. 
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At the end of the last century, several scholars approached this tragedy from a theatrical 

perspective. Ariani realized that Pazzi adapted the Virgilian poem in order to be performed. In 

one of her articles, Marzia Pieri states that in this text Pazzi paid particular attention to the 

gestures of his characters. Corinne Lucas perceives stage directions dedicated to the positions of 

the actors on stage. Cosentino recognizes that Dido‟s ritual suicide underscores the theatrical 

aspects of the tragedy. Moreover, Pygmalion‟s head and hands appearing on stage is a peculiar 

sign of the attention paid to the visual aspects of the play. According to Valentina Gallo, the 

representation of Sychaeus‟ shadow was at the time rather innovative and clearly shows that 

Pazzi‟s intention was for his work to be staged. 

There are four main categories regarding the theatrical elements of this tragedy: scenery; 

costumes; effects such as sound, visual, and olfactory effects; and stage directions for the actors. 

Scenery is very clearly described. This tragedy adheres to the unity of space. When 

Iarbas and Mercury penetrate the Carthaginian walls thanks to a magic cloak, the god shows 

Iarbas the town and says that he can see the royal palace and Juno‟s temple. Therefore, on stage 

the spectators can see, on one side, the façade of the palace and, on the other, the temple. This 

scenery leaves an empty space in the middle, but the reader needs to pay attention to two verses 

that the chorus delivers. The chorus, in two different parts of the play, describes Carthage 

harbour. In order to do that, the chorus must see the port from its position: it is thus possible to 

guess that, between the temple and the palace, the audience should see a drawing of the dock. 

It is possible to imagine, from the lines that are spoken about the actors, some of the 

costumes that they would wear on stage. For instance, Dido would wear a royal cloak and have 

blond hair. When Iarbas enters the stage for the first time, he would wear a magic cloak; the 

second time he would carry Mercury‟s caduceus. Mercury is fully described. He is blond, has 
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golden feathers on his arms and feet and holds the caduceus. Anna‟s character looks old and 

walks slowly. 

Stage effects play an important role in drawing the audience into this tragic story. Pazzi 

was an enthusiastic follower of Aristotle‟s unities; thus the action in his tragedy should take 

place no more than twenty-four hours. For this reason the passage of time is clearly indicated by 

the actors‟ lines. Because this play would have been performed in private rooms, lighting would 

have been employed to help depict time of day. When, at the beginning of the tragedy, Dido 

wakes up, the stage would be lit with red lights. The intensity of the lights should then increase 

gradually to show the passage from dawn to sunrise. Halfway through the play, Dido has a 

dialogue with her sister Anna: at that point, lights would become red to resemble the sunset, 

because Dido refers to it. The subsequent scene, between Mercury and Iarbas, happens during 

the night because the darkness helps them to penetrate the walls unnoticed. The scene, as Dido 

states, would be lit only by torches. When, after the night scene featuring Dido and Iarbas, the 

chorus starts speaking (or singing), it describes the rising of a new day as a rosy dawn. These 

clues explain the time of the day and also provide important instructions for the use of lights on 

stage.  

Sound effects also play an important role. When the chorus describes the work of the 

Trojans in the harbor, it says it can hear the sounds of hammers on the ships. It is obvious that if 

the chorus hears the hammers, the audience also hears them. In one scene, the chorus illustrates 

the rite that the sorceress is performing. The chorus is on stage while the witch is in the highest 

place of the palace. How can the chorus describe something that is not there? The reader can 

find the answer in the chorus‟ lines. The women of the chorus hear the words of the sorceress 

behind the scenes and they tell the audience what she is doing. Without taking the sound effects 
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into account, the reader would face a paradox. Dido‟s death is not seen, it is described, and the 

events need to be accompanied by the screams of the women. 

In a stage representation of this tragedy, the audience would also “smell” what is 

happening. In the above mentioned rite, at a certain point, the chorus sees and smells ritual 

smokes. If the tragedy had been staged, the audience would have seen smoke on stage and 

smelled incense. 

Pazzi carefully worked on stage directions for actors and this is another indicator of his 

intention to stage this tragedy. There are verses in which different lines of the same verse 

express the same concept. This is not an accident. Pazzi intended for the actors to deliver some 

of the lines to the other actors on stage and the others to the audience. Moreover, he worked on 

the gestures of the actors and on their position on the stage. 

The third chapter, Nota al testo, opens the philological section of the thesis. The first 

part, 3. a. Manoscritto ed edizioni dell‟opera, offers a description of the only original 

manuscript, held at the National Central Library of Florence, and of its printed editions. This 

part of chapter three provides the call number of the manuscript, the content of the volume in 

which the tragedy is included, a physical description of the volume, and the bibliographical 

indications of the printed editions with the names of some Italian and international libraries in 

which the editions can be found. 

 The second part of chapter three, 3. b. Criteri e norme di trascrizione, is a description of 

the transcription criteria in accordance with modern methods in textual criticism. The 

preliminary work of this thesis was to collate the original manuscript with the printed edition 

edited by Angelo Solerti in 1887. After a thorough and systematic collation, it was clear that the 

Solerti edition presented omissions, transcription mistakes, inconsistent and unmethodical 
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norms of transcription, and outdated typographical conventions. It came as no surprise when one 

year after its publication, Rodolfo Renier, in writing a review of this edition for the Giornale 

della letteratura italiana, clearly stated that the constant and deplorable typographical mistakes 

[found in the Solerti edition] offended readers. More to the point, Renier notes that he had proof, 

without however providing any evidence, that the printer, and not the editor, should be held 

accountable for the great number of mistakes in this edition. 

 Only when necessary, punctuation was rearranged according to modern conventions, in 

line with current philological trends. Commas before conjunctions were removed. A clear 

distinction between commas and periods was made. Accents and apostrophes have been added. 

In all other cases, we strictly adhered to the text, trying to avoid the risk of rendering the text 

more unwieldy than needed. 

As for geminated and simple consonants, the present edition follows the author‟s choices 

in the manuscript. This is in not true in the case of z because, at the time, it was graphically 

simple but phonetically geminated. 

Latin nexuses were modernized, since Latin orthographic conventions did not match 

Italian orthoepy. The only exception is the Latin -ns- nexus which has been kept because now, 

as then, it entails a phonetic difference. 

Verbal morphology was not modified: the archaic verbal forms were transcribed as they 

are in the manuscript. 

The use of capital and small letters was standardized. The capital was adopted for names 

of populations, geographic places, gods, and adjectives that represent a typical epithet of the 

gods. Names such as queen, king, tyrant, and royal palace were written with small letters.   
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The third part of chapter three, 3. c. Tavola delle opere linguistiche citate a piè pagina, 

provides a table of linguistic sources used for the philological footnotes of the text. 

Since the main source of this tragedy is the fourth book of the Aeneid, chapter 4 (Le fonti 

della Dido in Cartagine: Publius Vergilius Maro, Aeneis, Liber quartus con volgarizzamento a 

fronte di Ciampolo di Meo degli Ugurgieri) provides both the original text in Latin and its first 

full translation in vernacular on parallel page; its purpose is to offer students and scholars of 

Dido in Cartagine the opportunity to study and examine both texts side by side. The Italian text 

is the translation made by Ciampolo di Meo degli Ugurgieri; this is the first complete translation 

of the Virgilian poem into the vernacular. This translation was written before 1360; however, 

another translation was written by Andrea Lancia around 1316. This is not a complete 

translation: it provides only the main parts of the poem, omitting descriptions and secondary 

events. 

The text of the tragedy follows (preceded by Pazzi‟s preface to Dido in Cartagine and 

Ifigenia in Tauris), annotated with philological and critical footnotes, and accompanied by the 

critical apparatus, which provides the readings, accepted as original and correct, and the variants 

of the 16
th

-century proof-reader as well as the ones of the Solerti printed edition of 1887. In the 

appendix, readers can analyze Andrea Lancia‟s compendium of the fourth book of the Aeneid. 

The thesis closes with an Opere citate (Works cited) section. 
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PREMESSA 

 

La presente edizione riproduce, secondo i moderni criteri di ecdotica, la tragedia Dido in 

Cartagine di Alessandro Pazzi de‟ Medici (1483-1530), scritta nel 1524. 

Questo testo cinquecentesco drammatizza la vicenda, ripresa dal quarto libro 

dell‟Eneide, dell‟abbandono di Enea e del successivo suicidio di Didone. L‟opera rappresenta 

uno dei primi esperimenti di autori italiani del XVI secolo di trasportare nell‟idioma volgare una 

tragedia dallo stile ellenistico ma dall‟intenzione originale. Il Pazzi non si limita qui alla 

traduzione come fa, invece, per l‟Elettra di Sofocle, tradotta in latino, e per l‟Edipo Re di 

Sofocle, l‟Ifigenia in Tauride e il Ciclope di Euripide, tradotte in italiano. 

 Si parlava, appunto, di stile greco poiché questa tragedia non è divisa in atti e abbiamo la 

presenza pressoché costante del coro in scena. Rispettando le regole aristoteliche, l‟azione si 

sviluppa nel corso di ventiquattro ore, di fronte al palazzo reale di Cartagine e al tempio di 

Giunone. L‟opera si apre con l‟Ombra di Sicheo che recita il prologo. Il defunto marito di 

Didone, proveniente dall‟oltretomba, presagisce in sogno alla regina la sua morte e quella di 

Pigmalione, prima del nuovo giorno. La regina di Cartagine è turbata da questa presenza e, 

appena sveglia, si appresta a placare gli dei con un sacrificio, poiché teme che l‟immagine 

funesta del marito sia opera delle divinità. Anna teme, tuttavia, molto di più le armate del 

fratello Pigmalione che, dopo aver ucciso Sicheo, si è unito a Iarba, re dei getuli, per conquistare 

Cartagine con il suo esercito. Anna rassicura Didone e le mostra che la presenza di Enea e dei 

suoi uomini, che hanno difeso fino a quel momento la città, rende Cartagine sicura. L‟opera 

propone, tuttavia, un improvviso cambiamento quando Enea entra in scena raccontando al fido 
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Acate la visione avuta durante la notte appena conclusa. L‟eroe troiano è stato visitato dal 

messaggero degli dei, Mercurio, che gli ha riferito il volere di Giove, il quale si aspetta che Enea 

compia il suo destino, lasciando Cartagine e Didone per conquistare Roma e dare così ad 

Ascanio un regno. Enea non può sottrarsi al Fato e, iniziati i preparativi per la partenza, 

riferisce, a malincuore, a Didone la sua decisione di partire. La regina, che era già venuta a 

conoscenza della notizia, è colpita dallo sconforto e poi dal furore poiché senza l‟aiuto dei 

troiani la città cadrà e soprattutto perché è straziata dall‟abbandono dell‟amante. Inutili sono i 

tentativi di Anna di persuadere Enea a restare. Didone fa chiamare una vecchia maga che, 

attraverso un rito magico, potrebbe trattenere Enea o liberare la regina dal folle amore. Mercurio 

entra in scena per scortare, sotto un velo magico che rende invisibili, Iarba, figlio di Giove 

Ammone, all‟interno della città. Egli è innamorato della regina e spera di ottenere il posto 

lasciato vacante dall‟eroe troiano; infatti, promette di uccidere il fratello di Didone, Pigmalione, 

in cambio delle nozze con lei. La regina, che ha già preso la decisione di suicidarsi, accetta la 

proposta. Quando il nunzio entra in scena con la testa e le mani di Pigmalione, raccontando in 

che modo Iarba abbia posto fine alla vita del tiranno, Didone, vedendo le navi troiane 

allontanarsi dal porto, comprende che anche per lei è finita e, chiedendo alle donne del coro di 

lasciarla sola per compiere il rito, con la spada di Enea si trafigge il petto e Anna corre disperata 

a soccorrerla. Alla fine Giunone, vedendo la sofferenza del trapasso di Didone, invia Iride a 

liberarne l‟anima dal corpo. 

 Il progetto di questa edizione critica trova la sua ragion d‟essere nella consapevolezza 

che esistono evidenti lacune nel campo della tragedia italiana del Cinquecento. I drammaturghi 

italiani riportarono alla ribalta un genere, come quello tragico, che era stato negletto per secoli e 

che, come afferma Salvatore Di Maria, preparò la via per la grande tragedia europea e per autori 

quali Racine e Shakespeare (9). Tuttavia la tragedia italiana rinascimentale è stata considerata, 
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per secoli, un genere minore, specialmente se paragonata alla commedia italiana e alla tragedia 

francese e inglese. Le opere di questo periodo sono state accusate di essere semplici 

trasposizioni di drammi classici ma, come Di Maria è arrivato a concludere, i tragediografi 

italiani avevano la consapevolezza che le loro opere non potessero essere semplici copie. Una 

tragedia per traghettare lo spettatore, intellettualmente ed emotivamente, negli eventi, deve 

presentarli come se essi fossero possibili, deve stimolare il pubblico attraverso preoccupazioni e 

interessi che siano contemporanei ad esso. I drammaturghi italiani, per questo motivo, 

modernizzarono e italianizzarono le vicende riprese dalla classicità (Di Maria 35-36). 

Una delle ragioni per cui poco si è detto e scritto sulla tragedia italiana del XVI secolo è 

dovuta al fatto che i critici sono ancora costretti a lavorare, molto spesso, su edizioni poco 

affidabili che presentano lacune, errori e metodi di trascrizione ormai superati dalla moderna 

critica testuale. Il concetto conclusivo, riguardante il campo delle edizioni di opere teatrali 

rinascimentali, che Beatrice Corrigan presentò nel 1975 è ancora attuale: «A wide field lies open 

invitingly to the aspiring editor of Italian plays» (“Italian Renaissance Plays” 68). 

 Nel secolo scorso l‟attività critica su questo campo è stata piuttosto debole; le opere più 

importanti sono state quelle di Ferdinando Neri, Marvin T. Herrick e Carmelo Musumarra, 

accompagnate da raccolte di drammi cinquecenteschi come quelle di Federico Doglio, Marco 

Ariani e Renzo Cremante. Negli ultimi anni si è assistito ad una rivalutazione del genere che ha 

portato ad opere come quelle di Paola Mastrocola, Salvatore Di Maria, Valentina Gallo, 

Alessandro Bianchi e Paola Cosentino. Tuttavia l‟interesse, la ricerca e l‟attività critica in questo 

campo possono essere favoriti ed incoraggiati solo se abbiamo a nostra disposizione testi 

accurati da un punto di vista filologico. 

 Alessandro Pazzi de‟ Medici, letterato fiorentino e profondo conoscitore del greco e del 

latino, fu uno dei primi studiosi a tradurre dal greco al latino la Poetica di Aristotele, un testo 
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che influenzò enormemente il teatro del Cinquecento e dei secoli successivi. Il suo impegno nel 

campo, teorico e pratico, della tragedia non gli valse molta fortuna né tra i contemporanei né tra 

gli studiosi del ‟900. Paolo Giovio, nel suo elogio a Cosimo Pazzi, parla in questo modo a 

riguardo delle tragedie del Pazzi:  

intentae libidini uix modum imponeret, quanquàm ab Ethruscis histrionibus 

repudiarentur, qui exibilantis populi iudicium maximi instar periculi omnino 

fugiendum existimabant, quod ea poémata uersibus constarent pede uno 

longioribus, ex nova scilicet, ac ob id insolenti nostris auribus Graecorum 

imitatione, quae numero, & modo prorsus infaceto tanquàm enormis, nusquàm 

nisi Graecissantibus arrideret. Iure itaque nouae inuentionis exemplar, nemine 

imitante, apud ipsum authorem stetit, atque consenuit.
1
 (Elogia v 75) 

Non più lusinghiero di quello del Giovio, era il giudizio del Varchi sulla Dido in Cartagine nelle 

sue Lezioni: «In questo tempo medesimo o poco dopo fece Alessandro de‟ Pazzi la sua Didone, 

la quale non avendo potuto vedere, non sapemo che dirne, eccetto che quando nel tempo fu da 

lui fatta e a noi mostrata, oltra la misura de‟ versi di dodici sillabe, e ancora di tredici che a 

pochissimi piaceva, vi notammo infino in quel tempo molti errori d‟intorno alla lingua» (vol. 2: 

732). 

 Nel secolo passato, le tragedie del Pazzi non ricevettero miglior fortuna. Neri dedica loro 

poche pagine e riconosce all‟autore solamente il tentativo metrico di riportare il trimetro 

giambico greco attraverso versi di dodici e tredici sillabe. Per il resto, Neri definisce Pazzi 

                                                        
1
 Si fornisce di seguito la traduzione italiana di Franco Minonzio: «Riusciva a stento a porre un limite alla sua 

passione sfrenata [dello scrivere tragedie]. E questo nonostante queste tragedie fossero rifiutate dagli attori, convinti 

che il giudizio negativo di un pubblico che fischiava fosse da evitare come il più grande dei pericoli. In effetti 

queste tragedie erano costituite da versi con un piede in più, con l‟idea, evidentemente, di creare un modo nuovo, e 

perciò sgradevole alle nostre orecchie, di imitare i versi greci. Questo genere d‟imitazione non piaceva a nessuno a 

eccezione dei grecizzanti: il metro e il ritmo assolutamente goffo la rendevano qualcosa di abnorme. Perciò non è 

ingiusto che questo nuovo modello di forma poetica sia rimasto nelle mani del suo autore senza che nessuno lo 

abbia imitato» (Elogi 378-379). 
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«privo di vivezza artistica, trascurante dell‟eleganza italiana pur così diffusa nelle scritture dei 

contemporanei» (56). Herrick, pur riconoscendo l‟introduzione nella Dido di elementi senecani 

come l‟ombra di Sicheo e la testa tagliata di Pigmalione, ritiene questa tragedia artificiosa, 

rispetto all‟originale virgiliano, e afferma che i dialoghi appaiono tediosi (64). Musumarra, 

benché riconosca che il Pazzi cercò di attualizzare non solo il metro ma anche la trama, 

rendendola più appetibile al pubblico fiorentino (70), non gli riserva più di una pagina. Doglio 

non presenta nessuna delle tragedie pazziane nella sua raccolta e propone un semplice accenno 

alla Dido in Cartagine, affermando che: «la tragedia resta nei limiti di un dotto ricalco, i suoi 

personaggi vivono nell‟eco virgiliana che li sovrasta e non riescono ad acquistare vita propria e 

rinnovata» (XXXIX). Infine, Ariani e Cremante non includono il drammaturgo fiorentino nelle 

loro antologie di tragedie.  

 Uno dei primi a rivalutare la figura del Pazzi e in particolare la sua Dido fu, tuttavia, 

proprio Ariani. Nel suo libro, Tra classicismo e manierismo, egli riconosce che il Virgilio 

pazziano è un Virgilio «puntigliosamente rivoltato e minuziosamente analizzato attraverso le 

lenti teratologiche dell‟orrore e della sensibilità macabra cinquecentesche» (90). I personaggi 

sono insigniti di una intensa psicologia tragica non presente nel poema; soprattutto Didone è un 

«precoce e lontano presagio delle donne furenti della tragedia elisabettiana» (91). Per Ariani, 

Pazzi cerca la sustanzia del testo latino per poi creare un suo linguaggio piegato alle necessità 

visive, sensitive e sceniche della tragedia (93-94). L‟autore abbandona il classicismo del 

modello per filtrare la sua opera attraverso la Firenze, «cupamente medicea degli anni ‟20» (97), 

colpita dalla peste. 

 Paola Mastrocola focalizza la sua attenzione sulla Prefazione che Pazzi dedica a 

Clemente VII, vedendo giustamente in essa un breve saggio teorico sulla tragedia, piuttosto che 

una dedica encomiastica al cugino pontefice (19-22). Corinne Lucas, studiando le Didoni di 
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Pazzi, Giraldi (1541) e Dolce (1547), a riguardo dell‟opera dell‟autore fiorentino, riflette su 

diversi aspetti della tragedia, tra i quali la figura di Iarba che assomiglia più ad un eroe 

cavalleresco che mitico, i valori cattolici dell‟opera, le somiglianze e le differenze con la 

Sofonisba e le influenze sul teatro successivo (564-578).   

La definitiva rivalutazione avviene solo di recente con l‟opera di Di Maria che dedica 

alla Didone di Pazzi, di Giraldi e di Dolce parte del capitolo dedicato al linguaggio teatrale dei 

suoni e dei movimenti. Di Maria scopre, infatti, che la tragedia del Pazzi era stata chiaramente 

scritta per essere recitata piuttosto che letta. Nel testo sono presenti numerosi riferimenti per la 

messa in scena dell‟opera. Lo studioso americano riconosce che il linguaggio tipicamente 

teatrale, che si affianca a quello parlato, non è sempre usato in maniera ottimale dal Pazzi, 

poiché i momenti cruciali della tragedia sono semplicemente narrati, ma dimostra la validità di 

una sperimentazione tragica che non può più essere considerata senza valore (193-202).  

 Recentemente, Valentina Gallo ha dedicato una parte cospicua di un capitolo del libro, 

Da Trissino a Giraldi: miti e topica tragica, allo studio della Dido in Cartagine. In questa 

ricerca, la studiosa si sofferma sull‟analisi della passione amorosa dell‟eroina, assimilata al 

sistema di valori cristiano, e all‟innovazione dell‟onirico attraverso le figure dell‟ombra di 

Sicheo, di Mercurio e di Iride, rilette in chiave cristiana (157-176). Bianchi, nel suo paragrafo 

sulla Dido, riconosce che con la Didone del Pazzi si presenta per la prima volta nel Cinquecento 

la donna malata d‟amore, in contrapposizione con le eroine virili che erano state protagoniste 

fino a quel momento (47-50). 

 Paola Cosentino in Cercando Melpomene e Oltre le mura di Firenze dedica pagine 

importanti a Pazzi. Nel primo testo si trovano tra l‟altro una breve biografia dell‟autore (92-95) 

e uno studio sulla Dido e l‟Ifigenia (121-135) mentre il secondo si sofferma, tra le altre cose, 
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sullo spessore psicologico del personaggio di Didone (131-134) e sulla scelta del linguaggio e 

del metro (228-237). 

 Il rinnovato interesse critico sul Pazzi, ma in generale sulla tragedia del Cinquecento, è 

stato sicuramente favorito anche da una fioritura, da un punto di vista editoriale, sbocciata, in 

particolar modo in Nord America, all‟inizio degli anni Novanta. L‟edizione critica de L‟Orazia 

curata da Michael Lettieri (1991)
2

, il convegno Roma-Toronto-Los Angeles sull‟Aretino 

(1992)
3
, le traduzioni in inglese de La Sofonisba e de L‟Orazia, curate da Lettieri e Michael 

Ukas, basate sull‟edizioni di Ariani e di Lettieri (1997), la traduzione inglese di Torrismondo 

curata da Maria Pastore Passaro (1997) e le edizioni moderne di diverse tragedie di Giraldi 

Cinzio a cura di Philip Horne mostrano come importanza critica e fortuna editoriale vadano di 

pari passo, fatto che Ukas auspicava nel suo intervento al convegno di Toronto, riguardo alla 

traduzione de L‟Orazia: «In any case, it is hoped that the present translation, prepared on the 

occasion of the 500th anniversary of the birth of Pietro Aretino, will serve to encourage the 

study of Orazia by more people interested in the Italian Renaisssance» (842). 

 Gallo e Bianchi, nelle note ai loro testi, forniscono, involontariamente, la ragion d‟essere 

della presente edizione critica. Gallo afferma: «L‟edizione, dalla quale si cita d‟ora in avanti 

[Solerti 1969], risulta non sempre attendibile, tanto da suggerire una revisione del sistema 

accentuativo e minuti interventi – in corsivo – a correzione dei refusi» (158, n. 2). Le fa eco 

Bianchi, annotando: «Correggo in alcuni punti il testo del Solerti, spesso bisognoso di revisioni 

e ricco di refusi» (48, n. 75). Prima di loro, Sorella, in un articolo sul linguaggio del Pazzi, 

                                                        
2
 Esiste un‟altra edizione critica del L‟Orazia curata da Federico Della Corte, per L‟edizione nazionale delle opere 

di Pietro Aretino, edita nel 2005 dalla Salerno Editrice. 

3
 Gli atti del convegno sono stati pubblicati su Pietro Aretino. Nel cinquecentenario della nascita. Atti del convegno 

di Roma-Viterbo-Arezzo (28 settembre-1 ottobre 1992), Toronto (23-24 ottobre 1992), Los Angeles (27-29 ottobre 

1992). Roma: Salerno Editrice, 1995. 
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aveva scritto: «in realtà ci troviamo quasi sempre dinanzi ad errori di trascrizione del Solerti. In 

un mio studio sul linguaggio della tragedia italiana […] ho letto le tragedie pazziane 

dell‟edizione ottocentesca pur avvertendo i lettori della sua inaffidabilità, con la conseguenza di 

riportare alcuni grossolani errori di trascrizione del Solerti» (247). 

 Quest‟opera è stata per molti secoli trascurata sia da un punto di vista critico che 

editoriale e non è fuorviante ritenere che la mancata attenzione editoriale sia una delle cause 

della poca fortuna critica del letterato fiorentino. Le uniche edizioni di quest‟opera sono 

l‟edizione a cura di Angelo Solerti del 1887, edita da Romagnoli Dall‟Acqua, e la sua ristampa 

anastatica del 1969, edita dalla Commissione per i testi di lingua. Nel 2010 e 2011 Nabu Press 

ha ripubblicato ancora la medesima edizione ottocentesca. Le parole di Michael Lettieri nella 

Premessa de L‟Orazia riassumono la necessità di edizioni affidabili:  

In questi ultimi anni, insieme ad un rinnovato interesse per la commedia 

italiana del Cinquecento, si sta tentando di sottoporre ad una più approfondita 

rivalutazione la tragedia del Rinascimento, per troppo tempo non debitamente 

considerata. Una tale rivalutazione, comunque, può aver luogo soltanto se 

abbiamo a nostra disposizione testi curati con rigore filologico. (XIII) 

 Il primo capitolo si sofferma sullo studio della vita e delle opere dell‟autore. Il secondo 

capitolo, invece, presenta due saggi critici sull‟opera in questione. Col terzo capitolo, inizia la 

parte filologica di questo volume. Si è descritto il codice e si sono presentate le ubicazioni del 

manoscritto e delle edizioni a stampa. Sono stati presentati gli interventi compiuti, i criteri e le 

norme di trascrizione e la tavola delle opere linguistiche citate a piè pagina. Dopo questa parte 

introduttiva, viene presentato un capitolo dedicato alle fonti della tragedia. Si è ritenuto 

adeguato, per permettere al lettore di effettuare gli opportuni riscontri, far precedere il testo della 

Dido in Cartagine dal IV libro dell‟Eneide di Virgilio in latino con volgarizzamento a fronte. 



9 
 

 
 

Seguirà poi il testo della tragedia corredato dal commento a piè pagina e infine l‟apparato 

critico. In appendice si possono analizzare un compendio volgare trecentesco del IV libro 

dell‟Eneide ed alcune pagine del manoscritto. 
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1. PROFILO BIOGRAFICO DI ALESSANDRO PAZZI DE’ MEDICI 

 

Alessandro Pazzi de‟ Medici nacque nel 1483 da Guglielmo de‟ Pazzi e Bianca de‟ 

Medici, sorella di Lorenzo il Magnifico. Il padre Guglielmo era il fratello di Francesco de‟ 

Pazzi, uno degli artefici della congiura. Non partecipò attivamente alla congiura e questo gli 

permise di avere salva la vita ma fu tuttavia costretto all‟esilio (Fiorini 37). Nota giustamente 

Caponi, al contrario degli studiosi che prima di lui scrissero sul Pazzi, che Alessandro, essendo 

nipote di Lorenzo e di Giuliano, fu cugino di Leone X e Clemente VII e non nipote (9). 

La famiglia ritornò a Firenze probabilmente intorno al 1494 dopo la cacciata di Piero. 

Tra i suoi fratelli va ricordato Cosimo divenuto arcivescovo di Firenze grazie all‟aiuto del 

cardinale Giovanni, che in seguito salì al soglio pontificio con il nome di Leone X. Pur avendo 

ricevuto, sia Cosimo che Guglielmo, incarichi importanti durante la repubblica, si adoperarono 

contro Soderini per il ritorno dei Medici ma non appena tornati si posero tra i loro avversari 

(Fiorini 39). 

La descrizione che Fiorini fa di Alessandro, sulla base della lettura del Giovio, è 

impietosa:  

Il contrasto, torno a dire, appare chiaramente in Alessandro, il quale, benché a 

primo aspetto, con quel suo corpo miserino e d‟una estrema magrezza, con quella 

voce esile e sottile, si giudicasse uomo di nessun conto, era ambiziosissimo e 

nella mente agitava vaste speranze di grandezza e di potenza per sé in Firenze. 
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Ma non fu più fortunato nelle lotte politiche di quello che lo fosse nel campo delle 

lettere. (42) 

 Cerchiamo ora di presentare un quadro più obiettivo e generale della vita del Pazzi. Si 

formò nello studio di Firenze diretto da Francesco Cattani da Diacceto che era succeduto a 

Marsilio Ficino (Caponi 9). Qui conobbe altri illustri fiorentini, come Varchi riportò, che furono 

suoi condiscepoli come Palla, Giovanni e Cosimo Rucellai, Filippo e Lorenzo Strozzi, Luigi di 

Piero Alamanni, Donato Giannotti, Pier Vettori, Luca Della Robbia ed altri ancora (Solerti 7). 

Nel 1504 si trovava ad Avignone. Caponi lo desunse da alcune lettere inviate da Pazzi all‟amico 

Alessio Lapaccini, spedite appunto dalla città francese (9).  

 Il nostro autore fu uno dei membri principali della seconda fase degli Orti Oricellari che 

si protrasse dal 1512 al 1522, così come il fratello Cosimo aveva fatto parte dei partecipanti 

della prima, dal 1502-1506 (Piccioli 77-80). Oltre a Pazzi, altri importanti esponenti che si 

riunirono intorno a Cosimino Rucellai furono: Francesco Cattani da Diacceto, Giovanni Corsi, 

Palla e Giovanni Rucellai, Luigi di Piero Alamanni, Lodovico Alamanni, Francesco da 

Diacceto, Jacopo da Diacceto, G. B. Gelli, Francesco Guidetti, Giano Lascaris, Niccolò 

Machiavelli, Iacopo Nardi, Filippo de‟ Nerli, Battista della Palla e per un certo periodo anche G. 

G. Trissino (Piccioli 80). 

 La seconda fase, rispetto alla prima, fu contraddistinta dal passaggio da interessi politici 

a letterari. Le discussioni più vivaci verterono sulla lingua. Tra il 1513 e il 1515 Trissino si 

trovò spesso a Firenze e in contatto con gli Orti. Le riflessioni del vicentino sul De vulgari 

eloquentia di Dante portarono ad una serie di polemiche nel gruppo che sfociarono nel Discorso 

o dialogo intorno alla nostra lingua del Machiavelli. Questo studio sulla lingua diresse i 

membri al recupero dell‟antichità e del suo genere per eccellenza: la tragedia. Nelle opere 
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classiche i letterati cercarono di desumere regole esemplari per la poesia italiana e per i generi 

letterari (Piccioli 82-84). Non è un caso che nel giro di quindici anni diversi esponenti degli Orti 

scrissero tragedie grecizzanti. 

 La seconda fase si chiuse nel 1522 quando fallì la congiura di alcuni membri, ordita 

contro il cardinale Giulio de‟ Medici. Luigi di Piero Alamanni, Antonio Brucioli, Zanobi 

Buondelmonti, Giovambattista della Palla, Luigi di Tommaso Alamanni e Jacopo da Diacceto, 

infiammati dagli ideali di libertà dei Discorsi sulla prima Deca di Tito Livio del Machiavelli, 

organizzarono un complotto atto ad eliminare il cardinale, futuro papa Clemente VII (Piccioli 

81). Se gli ultimi due furono presi e giustiziati, gli altri furono comunque costretti a partire in 

esilio. 

 Non è un caso che in questo anno Pazzi scriva la sua opera politica. In un periodo in cui 

a Firenze si sentiva la necessità di una riforma statale, Pazzi inviò al cugino, il cardinal de‟ 

Medici, i Discorsi intorno alla riforma dello stato di Firenze, pubblicati per la prima volta solo 

nel 1842 sull‟Archivio Storico Italiano. Aprendo i Discorsi con un elogio ai Medici, in 

particolar modo a Cosimo e Lorenzo il Magnifico, Pazzi li termina presentando la miglior forma 

di governo per la città di Firenze. Nel testo, l‟autore si pone contro le proposte di Machiavelli
1
 e 

contro le istituzioni del Gonfaloniere e del Gran Consiglio. La forma che preferisce è quella del 

principato coadiuvato dal governo degli Ottimati e di polizia, estrapolata questa dalla Politica di 

Aristotele ed imitazione del governo veneziano. Nella visione del Pazzi, il potere del principe 

non sarebbe stato perciò assoluto ma limitato dal senato, il Consiglio dei Cento, costituito da 

100 aristocratici eletti a vita che avrebbero dovuto avere potere legislativo, di imposizione delle 

                                                        
1
 Guidi nel suo articolo riporta che ci furono tre scritti, da parte del Machiavelli, riguardo alla questione della forma 

di governo che Firenze avrebbe dovuto avere. Il primo, in ordine di tempo e di importanza, fu il Discursus 

florentinarum rerum post mortem iunioris Laurentii Medices del 1521 e questo sarebbe quello criticato dal Pazzi, 

poi abbiamo una minuta di provvisione e infine un frammento autografo (583). 
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tasse e di nomina dei magistrati. Inoltre il principe avrebbe dovuto essere nominato a vita e non 

per un periodo determinato a causa dei tempi complessi che la penisola italica viveva in quegli 

anni. Il Gran Consiglio avrebbe mantenuto la nomina dei magistrati più bassi e uffici di 

importanza minore. Questo tipo di governo, basato sul modello della repubblica veneziana, era 

altresì una modificazione di quello che Firenze aveva avuto: «e sappiamo ancora, che così come 

era in la Città nostra scorretto, era senza dubbio il migliore che mai sia stato in tal modo di 

vivere» (“Discorsi” 429). Albertini ritiene che questa frase si riferisca alla costituzione in vigore 

a Firenze tra il 1505 e il 1512, limitata però nei suoi aspetti democratici. Il discorso pazziano 

riflette le aspirazioni dei nobili fiorentini che avevano spinto tra il 1494 e il 1527 verso un 

governo aristocratico (81-82). I Discorsi furono considerati come la migliore delle proposte 

ricevute dal cardinale tanto che, come Guidi riporta citando Jacopo Pitti, la rettifica della minuta 

di provvisione del Machiavelli fu compiuta sulla base dei Discorsi di Pazzi (586). In questa 

proposta di legge, Machiavelli cercò di trovare un compromesso tra la forma di governo dei 

repubblicani (Discursus) e quella degli aristocratici (Discorsi) (587). 

 La vicinanza ai Medici non era dovuta solo a rapporti di parentela ma anche di amicizia, 

come scrive Vettori nella vita di Lorenzo de‟ Medici, duca di Urbino: «[Lorenzo] Amò assai 

Filippo Strozzi, Francesco Vittori, Alessandro de‟ Pazzi e Gerardo Bartolini» (272). Le relazioni 

con i Medici e l‟elezione al soglio pontificio del cardinale Giulio de‟ Medici lo portarono a 

dedicare a papa Clemente VII le sue tragedie del 1524 Dido in Cartagine ed Ifigenia in Tauris. 

Del 1525 è il Ciclope, dedicato a Filippo Strozzi, volgarizzamento tratto dall‟omonima tragedia 

di Euripide. L‟Edipo principe secondo Piccioli dovrebbe essere del 1527, ultima tragedia in 

volgare prima delle tragedie in latino (87, n. 83). Di fianco all‟attività pratica della tragedia, 

figlia degli incontri degli Orti, si sviluppò anche quella teorica. Nel 1525 portò probabilmente a 

termine, secondo Caponi, la sua Aristotelis Poetica per Alessandrum Paccium Patricium 
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Florentinum in latinum conversa. Questa traduzione della Poetica aristotelica, infatti, non vide 

le stampe se non dopo la sua morte nel 1537 a Basilea, grazie al figlio Giovanni (14-15). 

L‟Electra e l‟Oedipus princeps di Sofocle, tradotte in latino, sono del 1527 come dimostrato da 

Piccioli, che analizzò la lettera dedicatoria a Clemente VII (87, n. 83), e da una lettera di 

Bembo, datata 21 febbraio 1527, che scrive: «Quanto alla Elettra vostra, io l‟ho tuttavia nelle 

mani. Riserbomi a dirne quello che me ne pare come io l‟abbia fornita, e forse a bocca, e in ogni 

modo con quello amore, con che vorrei che voi mi diceste il parer vostro nelle mie cose. 

Aspetterò anche l‟Edippo che mi promettete» (vol. 2: 407). 

 Abbiamo buone informazioni sul soggiorno a Venezia del Pazzi, grazie agli studi di 

Ridolfi sul Giannotti che accompagnò il nostro autore nel 1527 nella sua ambasceria (77). Pazzi 

e Giannotti erano stati condiscepoli nello studio del Diacceto, inoltre Pazzì potè giovarsi della 

conoscenza dello stato veneziano del suo compagno e Donato ebbe l‟occasione di portare avanti 

i suoi studi sulla Serenissima (77). I due partirono da Firenze il 9 febbraio 1527, l‟11 arrivarono 

a Ravenna e da qui si imbarcarono per Venezia dove sbarcarono il 14 febbraio per poi avere 

udienza il 17 (79). Dalle lettere di Giannotti, del Pazzi e da quelle ricevute dall‟ambasciatore, 

che Ridolfi ha analizzato, si capisce che questa ambasceria fosse dovuta agli eventi della guerra, 

di lì a pochi mesi Roma fu saccheggiata dagli spagnoli e dai lanzichenecchi (6 maggio 1527) e i 

Medici sarebbero stati cacciati (16 maggio 1527) (79). Nelle Carte Strozziane II, 48, preservate 

nell‟Archivio di Stato di Firenze, in cui si riportano le informazioni riprese da ambasciatori della 

repubblica fiorentina, si legge al 18 febbraio 1527: «Alessandro fu mandato ambasciatore a 

Vinegia temendosi l‟esercito di Lombardia non passasse in Toscana, per mostrare il pericolo e 

persuadere volessero rimediare col fare 8 o 10 mila fanti di nuovo che non potessero pigliar tal 

via o pigliandola si resistessi. Diliberorno si facesse 7000 fanti e ciascuno ne pagasse la metà» 

(v A). 
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 Con la cacciata dei Medici, Pazzi cominciò a dubitare della benevolenza che il nuovo 

governo gli avrebbe riservato. Come riporta Ridolfi citando il Varchi, Pazzi scriveva tante 

lettere al Papa quante ai Dieci. La difficoltà di trovargli un sostituto prolungò il suo soggiorno a 

Venezia, con rinnovi di mandato che in alcuni casi si susseguirono di quindici giorni in quindici 

giorni, fino alla fine di marzo 1528 (81-82). Rientrato a Firenze, l‟abbandonò dopo poco, come 

ci riferisce Albertini; infatti, gli esponenti più noti dell‟aristocrazia, come Guicciardini, i 

Rucellai e lo stesso Pazzi, erano visti con diffidenza, come traditori. Tassati ben oltre il dovuto 

ed esclusi dalle posizioni cittadine di alto rango, furono costretti a lasciare Firenze (121). Con il 

ritorno dei Medici in città, Pazzi rientrò a Firenze. Solerti, citando Giovio, ci dice che il suo 

nome appare tra i 150 cittadini della Balia, nominati nell‟ottobre del 1530, ma di lì a poco si 

spense (16). 
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2. DIDO IN CARTAGINE: GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DEL TESTO 
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2. a. “LA MORTE IN SCENA”: LA RAPPRESENTAZIONE TEATRALE DELLA 

MORTE NELLA DIDO IN CARTAGINE E IN ALTRE TRAGEDIE RINASCIMENTALI 

 

La tragedia italiana rinascimentale ebbe come modelli i classici greci e latini come 

Eschilo, Sofocle, Euripide e Seneca. A livello teorico tuttavia, due testi fondamentali furono la 

Poetica di Aristotele e L‟arte poetica di Orazio. In questi due testi i drammaturghi italiani 

desunsero regole fondamentali per la stesura delle loro tragedie. Alcuni passaggi tratti da 

Aristotele e Orazio furono importanti per stabilire come rappresentare la morte in scena. 

Aristotele sostiene al capitolo 11: 

πάζνο δέ ἐζηη πξᾶμηο θζαξηηθὴ ἢ ὀδπλεξά, νἷνλ νἵ ηε ἐλ ηῷ θαλεξῷ ζάλαηνη θαὶ 

αἱ πεξησδπλίαη θαὶ ηξώζεηο θαὶ ὅζα ηνηαῦηα.
1
 (82) 

E ancora al capitolo 14: 

νἱ δὲ κὴ ηὸ θνβεξὸλ δηὰ ηῆο ὄςεσο ἀιιὰ ηὸ ηεξαηῶδεο κόλνv παξαζθελάδνληεο 

νὐδὲλ ηξαγῳδίᾳ θνηλσλνῦζηλ· νὐ γὰξ πᾶζαλ δε δεηελ ἡδνλὴλ ἀπὸ ηξαγῳδίαο 

ἀιιὰ ηὴλ νἰθείαλ. […] ὅηαλ δ‟ ἐλ ηαο θηιίαηο ἐγγέλεηαη ηὰ πάζε, νἷνλ ἢ ἀδειθὸο 

ἀδειθὸλ ἢ πἱὸο παηέξα ἢ κήηεξ πἱὸλ ἢ πἱὸο κεηέξα ἀπνθηείλῃ ἢ κέιιῃ ἤ ηη ἄιιν 

ηνηνῦηνλ δξᾷ, ηαῦηα δεηεηένλ. […] ἔζηη κὲλ γἀξ νὕησ γίλεζζαη ηὴλ πξᾶμηλ, 

ὥζπεξ νἱ παιαηνὶ ἐπνίνπλ εἰδόηαο θαὶ γηγλώζθνληαο, θαζάπεξ θαὶ Δὐξηπίδεο 

ἐπνίεζελ ἀπνθηείλνπζαλ ηνὺο παδαο ηὴλ Μήδεηαλ· ἔζηηλ δὲ πξᾶμαη κέλ, 

                                                        
1
 Forniamo di seguito la traduzione presentata da Pesce, il curatore di questa edizione della Poetica: «quanto al fatto 

orrendo, esso è un‟azione che reca rovina o dolore, come ad esempio le morti che avvengono sulla scena, le 

sofferenze, le ferite e cose simili» (83). 



18 
 

 
 

ἀγλννῦληαο δὲ πξᾶμαη ηὸ δεηλόλ, εἶζ‟ ὕζηεξνλ ἀλαγλσξίζαη ηὴλ θηιίαλ, ὥζπεξ ὁ 

νθνθιένπο Οἰδίπνπο.
2
 (88-90) 

Fondamentale da questo punto di vista, fu anche un passaggio preso da Orazio (vv. 179-188): 

Aut agitur res in scaenis aut acta refertur. 

Segnius inritant animos demissa per aurem 

quam quae sunt oculis subiecta fidelibus et quae 

ipse sibi tradit spectator. Non tamen intus 

digna geri promes in scaenam multaque tolles 

ex oculis, quae mox narret fecundia praesens: 

ne pueros coram populo Medea trucidet 

aut humana palam coquat exta nefarius Atreus 

aut in avem Procne vertatur, Cadmus in anguem. 

Quodcumque ostendis mihi sic, incredulus odi.
3
 (934-936) 

Da questi riferimenti apparve chiaramente agli scrittori come la morte non potesse avvenire in 

scena ma dovesse essere presentata usando altri stratagemmi. 

                                                        
2
 Il curatore offre la seguente traduzione: «Quanto poi a quelli che per mezzo della messa in scena procurano non il 

terrore, ma ciò che è soltanto mostruoso, questi non hanno niente a che fare con la tragedia. Giacché non è che si 

debba ricercare ogni e qualsiasi piacere possa derivare dalla tragedia, ma quello soltanto che le è proprio. […] 

quando invece questi fatti orrendi avvengano tra amici, come ad esempio quando sia ad uccidere, o stia per farlo, il 

fratello il fratello, o il figlio il padre, o la madre il figlio, o il figlio la madre, o stia per fare qualche altra cosa 

egualmente orrenda, questi sono i casi che si devono ricercare. […] È infatti possibile che l‟azione avvenga nel 

modo tenuto dagli antichi che rappresentavano personaggi pienamente consapevoli, come ha fatto anche Euripide 

nel rappresentare Medea che uccide i propri figli, ma è anche possibile che si agisca senza sapere che si sta 

compiendo un‟azione terribile, e venire a conoscere, soltanto dopo, la relazione di parentela, come succede 

all‟Edipo di Sofocle» (89-91). 

3
 Si veda di seguito la traduzione italiana fornita dal curatore: «L‟azione avviene in scena, o è riferita se avviene 

fuori. È meno commovente quella fatta passare per l‟orecchio di quella messa sotto gli occhi, esatti, e raccontata 

dallo spettatore a se stesso. Però non presentare in scena fatti appropriati all‟interno; elimina dagli occhi molte cose, 

che dopo narrerà un facondo attore. Medea non sgozzi i figli all‟aperto, Atreo non cuocia in piazza, sacrilego, 

viscere umane, né Procne si muti in uccello né Cadmo in un serpente: ciò che mi mostri, incredulo respingo» (935-

937). 
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 La prima tragedia regolare italiana è La Sofonisba di Gian Giorgio Trissino del 1515. 

Trissino è comunemente considerato come il maggior esponente di coloro che si rivolsero e si 

ispirarono ai modelli greci, rifiutando, in apparenza, gli elementi senecani della tragedia italiana 

in latino tipici della tradizione a lui precedente.  

Si pensi, infatti, ad autori come Mussato quando fa descrivere dal messaggero la morte 

di Ezzelino in Ecerinis (1315), vv. 514-518:  

[…] unus allidit caput,  

Fracto cerebro ; quisquis is, dubio uacat.  

Abductus inde spernit oblatas dapes  

Curas salutis atque uitales cibos.  

Acerque moritur fronte crudeli minax.
4
 (24)  

Non a caso Di Maria dice che questa tragedia: «rivals Senaca for its atrocities and moral 

maxims» (18). Pittaluga ha mostrato con riferimenti specifici come scene e luoghi dell‟Ecerinis 

siano riconducibili al Tieste di Seneca ed anche alla Consolatio philosophiae di Boezio (267-

276). Si pensi anche all‟Achille di Loschi che come Seneca non tratta di eventi contemporanei 

ma recupera la sua storia dalla mitologia. L‟influenza dell‟autore cordovese si riscontra anche 

nei lunghi discorsi declamatori dei personaggi e in alcune figure come quella di Paride, il cui 

inganno per uccidere Achille ricorda lo stratagemma usato da Atreo per riconciliarsi con Tieste 

e compiere la sua vendetta (Herrick 12-13). Inoltre, l‟impianto dell‟opera, separata nettamente 

in cinque atti da cori sentenziosi, rammenta le strutture senecane (Cercando Melpomene 39). In 

questo processo di rivalutazione senecana, giocò un ruolo importante Coluccio Salutati, come 

                                                        
4
 Si offre di seguito la nostra traduzione in italiano: «qualcuno lo colpisce alla testa, fratturandogli il cranio; non si 

sa chi. Condotto in disparte, rifiuta gli alimenti che gli sono offerti, le cure mediche e il cibo che l‟aiuterebbe a 

vivere. Muore, feroce, il volto minaccioso e crudele» (24). 
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sostiene Cosentino. Egli trascrisse nel 1370 l‟intero corpus drammatico di Seneca, 

collazionando un codice in suo possesso, contenente tutte le tragedie, con un altro ricevuto da 

Cecco Rosano (Cercando Melpomene 35). Inoltre, Salutati nel 1371 scrisse un‟epistola sul 

filosofo cordovese che conobbe molta fortuna, tanto da essere inserita nelle prefazioni di alcune 

tragedie (Cercando Melpomene 36). Nella lettera, Salutati sosteneva anche che, a fronte del 

cospicuo numero delle opere del filosofo, le tragedie si sarebbero dovute attribuire a Lucio 

Anneo Mela, il fratello di Seneca (Cercando Melpomene 36). 

 Trissino rifiutò apertamente gli elementi senecani. Infatti, nella quinta divisione della sua 

Poetica afferma: 

E così diremo che la bellissima tragedia secondo l‟arte sarà della costituzione 

simplice che avemo detta, come furono molte delle tragedie di Sofocle e di 

Euripide tra i Greci. E tra i Latini è da credere che fossino simili il Tieste di Varo 

e la Medea di Ovidio, che si sono perdute; perciò che quelle di Seneca che sono 

rimaste sono per la più parte fragmenti di cose greche posti insieme con 

pochissima arte. […] Quelli che poi cercano di dilettare col mostruoso e non col 

formidabile fanno cosa poco alla tragedia appertenente, nella quale non si dee 

cercare ogni dilettazione ma solamente la propria di essa tragedia, la quale è 

(come si è detto) la misericordia e la tema. (25) 

La Sofonisba ha come fonte Livio e quindi si allontana dai modelli mitici di Seneca, inoltre 

seguendo i modelli greci non è divisa in atti e per questo motivo il coro, considerato un 

personaggio, è presente in pianta stabile sul palco e recita in rima poiché come sostiene nella sua 

Poetica: «Vero è che sì come gli antiqui poeti nelli loro cori poneano ditirambi et anapesti, i 
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quali si cantavano, a me è paruto in vece di quelli usare nella lingua nostra canzoni e rime che 

sono cose attissime a cantarsi» (44). 

 La morte di Sofonisba, nella sua drammaticità, non ha tuttavia nulla di senecano. Una 

serva della regina cartaginese entra in scena rivelando al coro delle donne che Sofonisba, pur di 

non essere portata schiava a Roma, ha preferito bere il veleno portatole da un messo di 

Massinissa. La regina poi prima di morire ha il tempo di affidare ad Erminia suo figlio. Il 

suicidio della protagonista avviene quindi fuori della scena e anche nel racconto della sua morte 

non vi è nulla di macabro o atroce. Tuttavia come afferma Paratore nel suo intervento durante il 

congresso sul teatro classico italiano nel ‟500: «un‟analisi meno preconcetta della tragedia del 

Trissino ci porta a ravvisare la presenza in profondo di modi della drammaturgia di Seneca» 

(27). Paratore mostra come il contrasto oratorio fra Scipione e Massinissa (vv. 1262-1417) sulla 

decisione di portare Sofonisba, schiava, a Roma sia riconducibile ai grandi contrasti oratori 

senecani come quello di Anfitrione, Megara e Lico (vv. 309-523) o quello di Ercole, Teseo e 

Anfitrione (vv. 1138-1344) ne La pazzia di Ercole (Hercules furens). Inoltre l‟uso della 

sticomitia, cioè l‟uso di battute della lunghezza di un verso tra loro cozzanti, è tipico dell‟autore 

cordovese e ne La Sofonisba si trova in diversi dialoghi; ad esempio tra Lelio e il messo (vv. 

735-769) (“Nuove prospettive” 28-29). Tuttavia dobbiamo notare che questa pratica era comune 

anche tra i greci, specialmente nelle tragedie euripidee. Si pensi alla lunga sticomitia fra Ifigenia 

e Oreste nell‟Ifigenia tra i Tauri che va dal verso 494 al verso 569 oppure quella tra 

Teoclimeno, Menelao ed Elena, nell‟Elena, dal verso 1199 al verso 1277.  Fra le altre 

somiglianze vi è anche il racconto di un sogno pauroso che Sofonisba narra ad Erminia (vv. 

101-117) che ricorda quello che Ottavia riferisce alla nutrice all‟inizio dell‟Ottavia (vv. 115-

124) (“Nuove prospettive” 29-30). 
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 Ventisei anni dopo la stesura de La Sofonisba, Giraldi Cinzio rappresentò nel 1541 la sua 

Orbecche. In questa tragedia, i riferimenti senecani sono ancora più marcati, Giraldi, infatti, 

riconobbe la bravura e la maestria del cordovese, al contrario del Trissino, nel suo Discorso over 

lettera di Giovambattista Giraldi Cinzio intorno al comporre delle commedie e delle tragedie a 

Giulio Ponzio Ponzoni: «E quantunque queste persone abbiano buono costume in Euripide, 

l‟hanno però ottimo in Seneca: […] che ad aver superato Euripide non si desidera altro in lui da‟ 

buoni giudizj, che egli avesse avuta così pura la lingua romana, come ebbe la greca Euripide» 

(210). La tragedia è divisa in atti, poiché lo stesso Giraldi loda questa pratica teorizzata da 

Orazio e utilizzata dai latini. Il macabro in questa tragedia non manca certamente, si pensi, 

infatti, alla scena in cui il messo racconta al coro come Sulmone dopo aver tagliato le mani di 

Oronte, abbia trucidato prima uno dei due figli, gettandolo ai piedi del padre, per poi uccidere a 

forza di colpi il secondo, che era fuggito tra le braccia del genitore, e lo stesso Oronte (atto IV, 

scena I, vv. 2122-2298). Inoltre, abbiamo la presenza del terribile sogno premonitore in cui 

Orbecche vede una colomba seguita dal compagno e dai due figli. Questi sono straziati dagli 

artigli di un‟aquila piombata su di loro e gettati alla colomba che cade morta sopra di loro (atto 

V, scena II, vv. 2633-2647). Anche l‟apertura della tragedia rappresenta un forte richiamo a 

Seneca. Nel primo atto, il fantasma di Selina, moglie di Sulmone, assassinata per averlo tradito 

incestuosamente con il loro figlio, ricorda da vicino l‟ombra di Tieste nell‟Agamennone e quella 

di Tantalo nel Tieste. I lunghi discorsi e i toni oratori dell‟autore latino si rispecchiano nelle 

lunghe battute di Malecche e Sulmone quando il primo cerca invano di convincere il re a 

perdonare la figlia e Oronte (atto III, scena II, vv. 1096-1653). A proposito di Sulmone, inoltre, 

come fa notare il Paratore, le sue parole subdole, il suo disinteressarsi delle parole del 

consigliere, lo scempio che fa dei corpi del genero e dei nipoti lo avvicinano incredibilmente 

alla figura di un grande tiranno senecano, l‟Atreo del Tieste (“Nuove prospettive” 52-53).  
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Nell‟Orbecche sono presenti le idee di Giraldi su come potrebbe essere messa in scena la 

morte. Se l‟assassinio di Oronte e dei figli è raccontato, come si è già detto, la morte di Sulmone 

presenta un‟idea innovativa per avvicinare la morte al palco. Nell‟atto V, scena II, ai versi 2736-

2744, Sulmone presenta i resti del marito e dei figli a Orbecche. Questo scatena la vendetta della 

donna che ucciderà il padre (atto V, scena II, vv. 2823-2842): 

Sul. […] Or poni 

Giù que‟ coltelli et entra meco in casa, 

Ove da me chiar segno avrai di pace. 

 

Orb. S‟ora anco il ciel non m‟è contrario, guari 

 Non andrà, traditor, che la vendetta 

 Farò io stessa de l‟avuta ingiuria, 

 Se non mi vengon men questi coltelli. 

 

Sul.  Ai malvagia, ai crudele, oimè, ch‟io moro, 

 Oimè, che posto m‟ha il coltel nel petto  

 La scelerata figlia! oimè, aiutate 

 Il vostro Re, soldati. A che tardate? 

 Pigliatela, uccidetela, ch‟io veggia, 

 Pria che del tutto i‟ moia, la vendetta. 

 

Sem. Che grido, oimè, che voce è questa orrenda 

 Del Re Sulmon? La figlia col coltello 

 Che tenea ascoso ne la destra mano 

 Gli ha dato in mezzo il petto, mentre ch‟egli 

 La voleva abbracciare, e li dà morte. 

 Ma questo non le basta, anco lo sgozza 
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 Con un altro coltello. (420-421) 

Il re viene trucidato dalla figlia appena entrato all‟interno del palazzo, cioè appena uscito dalla 

vista del pubblico dietro le quinte, e il semicoro, assistendo alla scena dal palco, riferisce quello 

che sta succedendo in quel preciso momento. Tutto ciò naturalmente aumenta il patos poiché 

non si racconta sul palcoscenico ciò che è accaduto ma quello che sta accadendo. Tuttavia pur 

essendo questa un‟idea innovativa, non è presentata da Giraldi nel migliore dei modi. Come 

sostiene Di Maria, la drammaticità della scena è indebolita perché avviene dopo il climax del 

racconto del messaggero in cui si sono narrate le nefandezze di Sulmone sui corpi dei nipoti e di 

Oronte (166). Inoltre Paratore nota che in questa scena vi è una difficoltà tecnica. Come è 

possibile che il semicoro, restando fuori del palazzo, riesca a spiegare con minuzia di dettagli 

quello che vi sta avvenendo all‟interno (“Nuove prospettive” 51)? Questo dubbio del Paratore 

potrebbe essere superato se, non appena entrato nel palazzo, Sulmone lasciasse la porta aperta, 

permettendo così al semicoro di essere testimone oculare dell‟omicidio. 

 Un‟altra morte controversa è quella di Orbecche che intendiamo dalle sue ultime parole 

(atto V, scena III, vv. 3026-3029): 

[…] Così insieme 

In un medesmo luoco sian riposti 

I corpi nostri in questa vita ch‟ora, 

Il petto trafigendomi, abbandono. (428) 

 Come Lettieri e Morano sostengono, il suicidio di Orbecche è mostrato agli occhi increduli 

degli spettatori. Tuttavia Cinzio giustificò questa scelta nella sezione della sua tragedia chiamata 

La tragedia a chi legge e nel suo Discorso (45-47). 

Ne La tragedia a chi legge scrive (vv. 3239-3247): 
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 E s‟avut‟ha lo Stagirita duce, 

 Che tanto vide e tanto seppe e scrisse 

 E di compor Tragedie aperse l‟arte, 

 Nel darsi aperta morte la Reina 

 Ond‟ho il nome io, per por fine al suo male, 

 Maraviglia non è se da le leggi 

 Del Venusino in ciò partissi e volle 

 Nel cospetto del popolo col ferro 

 Darsi con forte man la morte in scena. (441-442) 

Nel Discorso afferma:  

E debbono tali morti esser senza crudeltà: che dee ella sempre esser lontana dalle 

lodevoli favole in quelle persone, su le quali dee nascere il terribile e il 

compassionevole. E questo credo io che si volesse significare Orazio, quando ci 

comandò che non s‟introducesse Medea ad uccidere i figliuoli in scena, e non ci 

volesse vietare (come credono molti) che non si facesse nascere convenevole 

morte nella scena, quando la qualità della materia la ricercava. E molto mi sono 

sempre meravigliato di Seneca che si partisse dal precetto di Orazio nella sua 

Medea. E tanto più, quanto anco Aristotile non lodò Euripide nella Medea ch‟egli 

compose, avendola introdotta che non per errore, ma volontariamente uccise i 

figliuoli in iscena. […] Ma tornando a Seneca, non so immaginarmi, come, 

veggendo egli che Aristotile dannava Euripide che avea indutta Medea ad 

uccidere i figliuoli scientemente, quantunque le morti fossero nate in casa, si 

pensasse egli di acquistar loda facendole ciò fare in palese. Ora lasciando io a 

migliori giudici la soluzione di questo nodo, ritorno a dire che Orazio con quel 
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precetto non ci volle vietare che le dicevoli morti si facessero palesi in iscena, ma 

che si fuggissero quelle che hanno compagna la crudeltà. Dicendo massimamente 

Aristotile che le morti, i tormenti, le ferite che tra congiunti di sangue per errore 

venivano, se si facevano palesi, erano molto atte alla tragica compassione, ancora 

che io sappia che vi siano di quelli che ἐλ ηῷ θαλεξῷ che dice Aristotile, 

interpretano altrimenti che non facciamo noi, e non han fatto prima di noi, il Valla 

e il Paccio. Ma nel vero (come dice il medesimo Orazio) molto più pigramente 

movono gli animi le cose che si odono che quelle che si vedono. Laonde meno 

terribile, e meno compassionevole fia il caso raccontato, ch‟egli ha veduto.  (185-

186) 

 L‟Aretino, che pubblicò L‟Orazia nel 1546, pur utilizzando temi tipicamente senecani 

come i lunghi discorsi, la divisione in atti, le scene macabre, si rifiutò di rappresentare la morte 

in scena. Si pensi alle parole dell‟Ancilla che descrive l‟omicidio di Celia da parte di Orazio 

(atto III, scena VII, vv. 334-336): 

[…] ch‟ecco il crudo  

Che il fier coltel, che gocciola di sangue,  

Ripone ardito in la guaina sua. (120-121)  

Tuttavia la morte di Celia avviene sul palco e lo intuiamo dalle parole dell‟Ancilla (vv. 324-

325):  

Per le treccie dorate, per le chiome  

Bionde e sottili, egli l‟ha presa e tira. (119)  

E ancora (vv. 330-333):   
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[…] sotto quell‟arco,  

Risospingendo ognun col guardo indietro,  

La strascina il crudele, e forse adesso,  

Oimè, le toglie la vita. (120)  

L‟uccisione di Celia avviene quasi in scena poiché, anche se nascosti da una o più colonne, 

Orazio e Celia sono ancora sul palco. Tuttavia questa tecnica per avvicinare la scena della morte 

al pubblico senza mostrargliela apertamente trova un paragone plausibile nella scena 

dell‟Hercules furens di Seneca come asserisce Paratore: «Similmente è facilissimo supporre che 

la scena del Furens in cui Ercole uccide la moglie e i figli fosse congegnata in modo che Ercole, 

dopo aver dato di piglio a ciascuno di essi, lo trascinasse per un attimo dietro una quinta e 

Anfitrione, correndo dietro al folle, riferisse al pubblico il fatto orrendo, senza che gli spettatori 

fossero obbligati a contemplarlo di persona» (“Nuove prospettive” 42-43). Se paragoniamo la 

morte di Celia a quella di Sulmone, si nota come nell‟Aretino questa tecnica teatrale si sia 

raffinata, raggiungendo al massimo il suo potenziale e aumentando l‟intensità delle emozioni 

degli spettatori. Non a caso Paratore ritiene che l‟Orbecche sia «servita da tramite fra Seneca e 

l‟Aretino» (“Nuove prospettive” 41). 

 Pazzi, considerato uno dei grecisti come Trissino, lavorò alla Dido in Cartagine avendo 

ben presente i modelli greci e latini, oltre ad Aristotele e Orazio come afferma nella prefazione. 

Questa tragedia scritta nove anni dopo La Sofonosba presenta ancora più elementi senecani 

rispetto ad essa. Infatti, il Pazzi, al contrario di Trissino, non disdegnava affatto Seneca che cita 

tra i suoi modelli. I riferimenti all‟autore latino sono numerosi nella tragedia. Si veda il prologo 

presentato dal fantasma di Sicheo (vv. 1-86), primo marito di Didone, che ricorda l‟incipit delle 

già citate Agamennone e Tieste o il sogno terribile di Didone che racconta al coro e alla sorella 

Anna come nel sonno abbia visto Sicheo che la chiamava in un letto di fuoco con ai suoi piedi il 
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corpo insanguinato di Pigmalione (vv. 165-183). Anche questa tragedia presenta lunghi discorsi 

con battute lunghe decine e decine di versi, ma allo stesso tempo riscontriamo la presenza della 

sticomitia, ad esempio nel dialogo tra Didone e Anna quando quest‟ultima riferisce alla regina 

che il suo tentativo di far desistere Enea dalla partenza è fallito (vv. 909-927). I riferimenti 

macabri non mancano nella Dido, queste, infatti, sono le parole che il Nunzio usa per descrivere 

la morte di Pigmalione per mano di Iarba (vv. 1464-1469):  

Ma poi che Iarba vidde da molti colpi 

Il nimico iacere, i crini in man presi,  

Segò la grave testa che ancor lo spirto 

S‟ingegnava col sangue vomitar fore.   

Poi le mani in un tratto tagliate, a noi  

Tornò di sangue pieno […] 

Questi versi sembrano un chiaro richiamo a quelli pronunciati da Cassandra riguardo alla morte 

di Agamennone nell‟Agamennone di Seneca (vv. 900-903):  

sic huc et illuc impiam librat manum –     

habet, peractum est: pendet exigua male  

caput amputatum parte et hinc trunco cruor  

exundat, illic ora cum fremitu iacent.
5
 (vol. 2: 234) 

 La scena della morte di Didone, in cui la regina si trafigge con la spada di Enea, non 

avviene in scena, è raccontata da Barce (nella tragedia di Pazzi chiamata Brance), nutrice di 

Sicheo, al Nunzio e al coro di donne tirie.  

                                                        
5
 Si veda di seguito la traduzione del curatore dell‟edizione presa in esame: «così di qui e di là lei libra la sua mano 

empia – ha ricevuto [il colpo mortale], è fatta: resta ancora appesa per un lembo sottile la testa tagliata in modo 

imperfetto e da una parte fiotti di sangue sgorgano da quel tronco, dall‟altra pende la testa ed emette un brontolio» 

(vol. 2: 235). 
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Un‟altra morte rappresenta tuttavia la coscienza di un ritrovato gusto senecano nella 

rappresentazione della morte. Quando il Nunzio annuncia a Didone che Iarba ha ucciso il 

crudele fratello Pigmalione dice (vv. 1429-1432):  

Regina ecco la testa e le fere mani 

Del tuo crudel fratello. Il re di Getulia 

Manda a te questo dono. Adunque ti turba 

Veder iusta vendetta del tuo Sicheo? 

In questo passaggio ci viene detto che se la morte di Pigmalione è avvenuta fuori scena, i suoi 

risultati, cioè la testa e le mani, sono mostrati al pubblico e la stessa Didone ne è disgustata. 

Questa tecnica non è certamente originale basti pensare ai versi 1030-1031 del Tieste: 

 […] Quicquid e natis tuis 

 superest, habes, quodcumque non superest habes.
6
 (vol. 2: 372) 

Rucellai nella Rosmunda (1515-1516) fa portare in scena da un messaggero la testa di 

Comundo. La scena può sembrare cruda ma siamo all‟inizio dell‟opera, ancora ben lontani dal 

climax drammatico e Alboino la fa uscire di scena dopo pochi versi quando ordina (vv. 360-

364): 

 Segate el cranio e fatelo ben netto 

 E circundate d‟or l‟extreme labra, 

 Perché ne‟ più solenni miei conviti 

 Vo‟ ber con epso per memoria eterna 

 Di sì felice e glorioso giorno. (209-210) 

                                                        
6
 Di seguito la traduzione di Viansino, curatore dell‟edizione citata: «Tutto ciò che resta [testa e mani] dei tuoi figli 

ecco che tu l‟hai; tutto ciò che non resta, l‟hai [ugualmente] tu» (vol. 2: 373). 
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Ai versi 999-1021, il re Alboino beve dalla coppa e forza Rosmunda a sua volta a sorseggiare 

vino dal cranio del padre. Tuttavia lo spettatore non vede nulla di tutto ciò poiché la scena è 

raccontata dalla serva. 

 Nell‟Orbecche per ben due volte mani e teste vengono portate in scena. La prima volta 

da Sulmone, quando offre ad Orbecche i resti dei figli e del marito (atto V, scena II, vv. 2737-

2738):  

 Or leva quel zendado et ivi sotto 

 Vedrai la mia allegrezza e ‟l tuo contento. (417) 

La seconda volta è Orbecche a presentarsi in scena con la testa e le mani del padre appena 

ucciso. Il semicoro, infatti, avvisa gli spettatori prima di uscire (atto V, scena II, vv. 2886-2888): 

 Ma veggio che col capo e co le mani 

 Del crudo padre e col coltello in mano 

 Se ne viene di fore […] (423) 

In entrambi i casi, i resti umani vengono presentati agli spettatori dopo che il culmine del patos è 

già stato raggiunto. Nella Dido in Cartagine le mani e la testa di Pigmalione sono presentati 

poco prima del climax, cioè il suicidio della regina. Anzi essi sono l‟evento scatenante del 

suicidio poiché Didone, una volta avuta la certezza della morte del fratello e quindi della 

vendetta del suo Sicheo, non ha più nulla da chiedere alla vita e può sacrificarsi per 

ricongiungersi nell‟aldilà con il defunto marito. Pazzi, tra i tre tragediografi cinquecenteschi, è  

colui che sfrutta a pieno le potenzialità di questa tecnica teatrale. Inoltre dalle battute del coro e 

del Nunzio comprendiamo come il cesto o il piatto, in cui probabilmente sono portati in scena i 

resti del cadavere, rimangano sul palcoscenico fino alla fine della tragedia, per ben 343 versi. Ai 

versi 1564-1566 il coro recita: 
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Ohi me, chi tanto ardire a metter la mano 

Ha avuto al regal corpo, se ‟l fer fratello 

Qui iace morto, solo inimico allei? 

Nelle parole del Nunzio, pochi versi dopo, abbiamo ancora un altro riferimento (vv. 1571-1573): 

Dolente donna, se ti prende pietade 

Alcuna di cului che la gran vendetta   

Ha fatta, come vedi, del tuo Sicheo. 

Il Nunzio quando pronuncia il verso 1573 deve chiaramente indicare la testa e le mani di 

Pigmalione. Sempre il Nunzio, nella sua ultima battuta, dialogando con il coro dice (vv. 1771-

1773): 

Voi questa iniqua testa con l‟impie mani 

Non al sepolcro date ma a cani e lupi 

Gittate e a gl‟uccelli de i tristi augurii. 

Per terminare, è plausibile asserire che nella tragedia del primo ‟500 l‟intenzione di 

portare sempre più vicino al palco la rappresentazione della morte sia andata di pari passo con 

un utilizzo sempre più marcato di elementi desunti dal teatro di Seneca. Pazzi, pur ammirando 

Trissino, si trovò spesso in disaccordo con le sue scelte linguistiche e teoriche. Il letterato 

fiorentino non ritenne di eliminare dalla sua produzione il macabro, anzi inserì il filosofo 

cordovese tra i suoi modelli. La rivalutazione del teatro senecano segnò la nascita di un nuovo 

gusto per l‟orrido che si raffinò con il passare dei decenni, in Italia ma soprattutto in Europa. 
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2. b. IL LINGUAGGIO TEATRALE DELLA DIDO IN CARTAGINE 

 

Per questa riflessione sul linguaggio teatrale dell‟opera vorremmo partire da una 

considerazione di Robert Turner che nel 1926 aveva definito la Dido di Pazzi come «n‟ayant 

aucun valeur» (130). Di Maria propone una riflessione a questa critica: «Turner‟s critical 

parameters underscore how traditional criticism has focused on the literary aspects of drama, 

ignoring its theatrical dimension» (194). In effetti, non si può trattare una tragedia come una 

semplice opera letteraria senza tenere conto delle intenzioni rappresentative che sono insite nel 

testo, come lo stesso autore afferma in più passaggi.  

Nella prefazione alla Dido e all‟Ifigenia in Tauris, Pazzi sostiene:  

Dipoi considerato tale specie di poema, come è detto, essere ordinato per la 

recitazione ne i magnifici spettacoli per documento della vita eroica, iudicai 

dovere essere e più commune e più grato, se fosse scritto nella lingua nostra e che 

se la Santità Vostra in qualche occasione volesse dare tale spettacolo, piacendoli 

in ciò avere non tanto respetto a sè, quanto ad altri, lo avesse ad approvare più 

composto in volgare lingua che in latina.  

Inoltre, nella prefazione al suo Cyclope, presente nell‟edizione Solerti, scrive: «Tanto per essere 

in libro letto, quanto in spectacolo udito» (144). 

Altri studiosi hanno riconosciuto la sensibilità del Pazzi a riguardo della 

rappresentazione scenica. Per Ariani, Pazzi «moltiplica le risonanze dello stile virgiliano, lo 

piega alle necessità pluriprospettiche della rappresentazione» (93-94). Marzia Pieri afferma che 
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Pazzi aveva dedicato un‟«estrema attenzione alla gestica dei personaggi» (107). Corinne Lucas, 

in un intervento, nota che nel testo vi sono implicite indicazioni di scena, specialmente a 

riguardo della posizione dei personaggi sul palco (571). Paola Cosentino riconosce che il 

suicidio rituale di Didone pone l‟accento sull‟aspetto specificatamente teatrale dell‟opera 

(Cercando Melpomene 154) e propone che l‟entrata in scena della testa e delle mani di 

Pigmalione, ucciso da Iarba per vendicare Sicheo, sia un segnale di una «peculiare attenzione 

agli aspetti visivi e rappresentativi della tragedia» (Oltre le mura 208). Valentina Gallo, 

analizzando l‟intervento dell‟ombra di Sicheo, sostiene che questo personaggio si sia spogliato 

dell‟orrorismo senecano per abbracciare un sentimento tutto cristiano (169). Afferma comunque 

che: «anche così attenuata, l‟apparizione dello spirito infernale è tuttavia spettacolarmente e 

drammaturgicamente rivoluzionaria: non soltanto per le implicazioni sceniche ben presenti nelle 

intenzioni pazziane» (170). 

Gli elementi teatrali nell‟opera si possono dividere secondo quattro principali categorie 

che sono: scenografia, costumi, effetti che a loro volta possono essere sonori, visivi ed olfattivi 

ed istruzioni della sceneggiatura per gli attori. 

Partiamo per prima cosa con le indicazioni scenografiche. La Dido in Cartagine, in 

accordo con le unità aristoteliche, presenta l‟unità di luogo. 

Nel dialogo tra Iarba e Mercurio, il dio pronuncia queste parole (vv. 699-700): 

 Questo è il regal palazzo, quello è il gran tempio, 

 Sacrato a l‟alma Iuno, tanto famoso. 
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In questa battuta ci viene fornita un‟importante informazione scenografica. Il palcoscenico deve 

presentare da una parte il palazzo reale e dall‟altra il tempio di Giunone. Un altro importante 

elemento è intuibile da un intervento del coro (vv. 1297-1305): 

I frigi legni lasciano il mio porto. 

 Spumar l‟onda marina 

  Dalli agitati remi  

  Si scorge e i bianchi veli      

  Che equalmente via porton li alti legni.  

 Diresti una cittade,   

  Di mille torri piena, 

  Pel verde mar natare 

  E sparir da tuoi occhi a poco a poco.  

Riguardo a questi versi Di Maria sostiene: «the audience gets to visualize the action through the 

chorus‟s colorful account of tall, white sails spread on the background of a green sea. The 

comparison of this image to a city of thousands towers (not in the Aeneid) adds a sense of 

corposity to the chorus‟s verbal description, making it easier for the spectators to picture in their 

minds the unfolding event» (195). Secondo noi, il Pazzi qui va oltre la semplice visualizzazione 

mentale che il pubblico può ottenere dal racconto del coro. Come si è già detto, il palco ha ai 

suoi lati il palazzo reale e il tempio di Giunone. Questa composizione scenografica lascerebbe, 

quindi, un vuoto al centro che si dovrebbe in qualche modo riempire. Per questo motivo ci 

potrebbe essere al centro l‟immagine in lontananza del porto di Cartagine con le navi troiane che 

il coro, recitando i versi, potrebbe guardare. Questa soluzione scenografica è rafforzata da altre 

battute. Il coro aveva già dato una descrizione del porto ai versi 126-129: 

Io vedo l‟alte mura rilucer d‟armi 
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 E ‟l porto pien di navi fulgenti e tante 

 Guardie disposte e il popol sì fido e pronto 

 Ch‟i‟ non deggio temer […] 

Inoltre, il coro descrive un‟altra volta quello che i troiani stanno facendo nel porto per preparare 

le navi alla partenza (vv. 627-638): 

Chi dalle selve tira 

 I remi ancor frondosi, 

Chi vele e torte funi, 

Chi sarte e scale adatta, 

Chi per l‟altere gagge       

 Si vede arme ordinare, 

Chi le turrite prore 

 Dipinger, chi da poppa 

 Disporre i timon fidi, 

 Ciascun arder di studio      

 Per dar le vele a i venti 

 Del popul numeroso. 

 Cosentino ritiene che l‟unità di luogo possa essere messa in discussione dalla scena in 

cui Iarba è a colloquio con Didone. Per Cosentino questa scena sembra avvenire all‟interno del 

palazzo nella stanza da letto della regina (Cercando Melpomene 195, n. 21). Dai rifermenti 

testuali questa non sembra essere una soluzione probabile. 

 Al termine del dialogo con Mercurio, Iarba nel suo monologo descrive questa scena (vv. 

1101-1102):  

[…] s‟i‟ non m‟inganno,  
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 Mi monstron la regina che viene or fore. 

Se la regina esce, come descrive Iarba, non può che uscire dal palazzo reale, l‟unica struttura 

presente sul palco insieme al tempio. Subito dopo Didone apre la nuova scena con queste parole 

(vv. 1109-1120): 

Or che dolce riposo 

 Pasce le stanche membra  

 Col grato sonno a tutti  

 I quieti mortali,  

 Le fere e i vaghi augelli 

 Per le tacite selve 

 Gustan l‟alma quiete.   

 Misera a me, sol io 

 Sonno grato o riposo  

 Trovar non posso alcuno, 

 Anzi più mi trafiggono  

 Amore e l‟aspre cure. 

La regina afferma chiaramente che tutti dormono ma lei non può riposare perché afflitta dai suoi 

tormenti, causati dalla partenza di Enea. Questo passaggio ci spinge ancor di più a pensare che 

la regina non si possa trovare nella sua camera da letto. Infine, quando Didone si accorge della 

presenza di Iarba all‟interno delle mura della città, le sue prime parole sono (v. 1173):  

 Ma che inimico volto per l‟atra notte. 

Se Elissa parla di atra notte, sembra improbabile che si trovi all‟interno della sua stanza. 
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 Passando ora ai costumi che gli attori dovrebbero indossare durante la rappresentazione, 

il Pazzi inserisce alcuni riferimenti che potrebbero essere utili per la messa in scena. 

Ai versi 601-602 una delle donne del coro dà un ordine alle sue compagne: 

  Sostenete l‟amanto        

 Sospeso in su le braccia. 

Per questo motivo il personaggio di Didone dovrebbe indossare un mantello per mostrare la sua 

dignità regale durante la recitazione. Per la regina, ci viene indicato anche il colore dei suoi 

capelli. Al termine della tragedia, quando il coro racconta della discesa di Iride per aiutare 

l‟anima di Didone ad abbandonare il corpo trafitto dalla spada, udiamo questi versi (vv. 1747-

1749): 

 Ancor l‟aureo capello   

 Della chioma, Proserpina 

 Levato non gli avea. 

Da questo intervento sappiamo che la parrucca dell‟attore che impersona Didone dovrebbe 

essere bionda. 

 All‟inizio del dialogo tra Mercurio e Iarba (vv. 679-737), il re dei getuli dovrebbe 

indossare il magico velo prestatogli dal dio cillenio per farlo entrare segretamente all‟interno 

delle mura cartaginesi. Ai versi 696-698 Mercurio tranquillizza Iarba a riguardo della sua 

invisibilità: 

 Non sai che ‟l vel celeste t‟ha intorno cinto,    

 In modo che te scorger non pote alcuna 

Vista inimica, benché tu ciascun veda? 
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Nel loro secondo colloquio, il mantello non è più presente poiché Iarba ha con se il caduceo (vv. 

1039-1041):  

 Dunque i‟ sol resto? E questa verga che in mano 

 M‟hai data, ogni pericolo da me discaccia? 

 Benché i‟ non abbia più l‟ammanto celeste?  

 Il costume di Mercurio è precisamente descritto nella sua interezza quando Enea 

racconta la sua visione ad Acate (vv. 361-364): 

 A cui viddi il caduceo manifesto 

 In man, le penne d‟oro alli omeri e a‟ piedi, 

 La bionda e crespa chioma, i lumi divini  

 Lampeggiar […] 

Per quanto riguarda un altro personaggio, il coro suggerisce un importante aspetto (vv. 

822-824):  

 Sequir parte di noi 

 Conviene i lenti passi 

 Dell‟attempata donna. 

Questi tre versi forniscono tre diverse informazioni. Il personaggio di Anna (attempata donna), 

nella rappresentazione, deve apparire più anziano di Didone. A causa della sua senilità, l‟attore 

che recita la sua parte deve uscire di scena a passi lenti, come sono quelli di una donna 

attempata. Parte del coro deve uscire con Anna, lasciando la scena al semicoro che rimane con 

la regina. L‟anzianità di Anna è poi reiterata dal semicoro ai versi 904-905: 

Volta gli occhi regina, ecco Anna affannata 

 Che ‟l senil passo inverso te studia forte. 
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 Una parte importante del linguaggio teatrale che Pazzi prese in considerazione fu 

sicuramente quella degli effetti di scena, che nell‟opera sono: visivi, sonori ed olfattivi. 

La battuta di Didone dopo il prologo dell‟ombra di Sicheo si apre così (vv. 87-89): 

  Alma luce, a cui cede l‟oscura notte, 

 Perché non cacci con le tenebre ancora 

 L‟angoscioso pensier che mi preme tanto? 

L‟entrata in scena di Didone che esce dal palazzo reale dovrebbe essere accompagnata da una 

luce rossa, simile a quella di un‟alba. La durata della rappresentazione, per un sostenitore tanto 

fedele di Aristotele, come Pazzi era, doveva restare all‟interno delle ventiquattro ore per aderire 

così all‟unità di tempo. Questa regola desunta dalla Poetica di Aristotele è ben chiara nelle 

parole di Mercurio (vv. 719-722): 

 Tu vedrai la regina quando fi‟ il tempo. 

 Ma perché avanti il sol co‟ i suoi raggi d‟oro 

 Ritorni all‟orizzonte del vostro mondo     

 Partir de‟ il re troiano dal punico litto. 

Per questa ragione la tragedia richiede riferimenti temporali che scandiscano il passaggio 

delle ventiquattro ore. Ai versi 891-892 Didone ci dice che c‟è ancora il sole ma siamo quasi al 

tramonto:  

 […] Ohi me già la luce     

 Del febeo raggio non ti è in odio? […] 

Ed inoltre ai versi 983-985: 

Ma perché ‟l sol già bagna i suoi crini nel mare 
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 Convien sollecitare, per ciò che la Luna, 

 Regina delle tenebre, ha in ciò gran forza. 

A questo punto della tragedia siamo al tramonto, quindi in scena ci dovrebbe essere una luce 

rossastra.  

Il dialogo tra Mercurio e Iarba che segue quello tra Didone ed Anna, da cui i due versi 

sopra citatati sono tratti, avviene di notte. Dopo la dipartita di Mercurio, che esce di scena per 

raggiungere i troiani al porto, Iarba resta solo in scena e vedendo uscire Didone dal palazzo dice 

(vv. 1100-1101):  

  Ma l‟accese lumiere che l‟oscure tenebre  

 Vincon con la luce […] 

Questa è una scena notturna, illuminata da torce e fiaccole. In scena dovremmo assistere ad una 

graduale riduzione della luce. 

 Subito dopo la fine della battuta di Iarba, è Didone che prende la parola con un lungo 

monologo. Quando si accorge della presenza del re getulo in scena, la sua reazione è questa (vv. 

1173-1174): 

 Ma che inimico volto per l‟atra notte 

 È quel ch‟i‟ scorgo mover in ver me il passo? 

Il tragediografo vuole chiaramente stabilire che l‟ambiente è ancora notturno, precisando così il 

tipo di luci che il dialogo tra la regina fenicia e Iarba dovrebbe avere.  

 Questo dialogo pone fine alla scena notturna. Il coro, che subito dopo che Iarba e Didone 

se ne sono andati, afferma (vv. 1318-1321):  
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 Già la rosata aurora 

 Spegne con l‟altrui luce 

 Del ciel li spessi lumi 

 Che cedon, come è iusto, al vicin sole. 

Come aveva già notato in precedenza Di Maria, questa non può che essere una chiara 

indicazione per il cambiamento delle luci in scena che dovrebbero rendere l‟illuminazione 

gradualmente più chiara con il proseguire delle battute (195).  

 Anche i suoni in questa tragedia giocano un ruolo importante nel coinvolgere gli 

spettatori agli eventi. Nella scena in cui il coro descrive le attività frenetiche dei troiani nel 

porto, leggiamo (vv. 620-626): 

Ohi me, che romor sento     

 Venir per sin dal porto?       

 Non credo in la fucina 

 De‟ Ciclopi Vulcanii 

 Battin tante martella 

 Quante or le frigie navi      

 Percotendo resonano.  

Sembra scontato ma è chiaro che a questo punto il pubblico dovrebbe sentire, come succede al 

coro, il rumore di martelli che battono su tavole di legno per simulare i preparativi dei troiani 

sulle loro navi. Pochi versi dopo, nella stessa battuta, sentiamo il lamento del coro per la regina 

(vv. 659-662):  

 Ma lasso, i‟ pur ritorno 

 A te regina afflitta,    

 Pensando qual sia il core       
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 Tuo, sentendo tal sono. 

Da questi versi capiamo che il suono dei martelli deve continuare durante tutto il monologo del 

coro. 

 Se non tenessimo conto degli effetti sonori all‟interno della tragedia, ci troveremmo di 

fronte a dei paradossi. In una scena, il coro descrive il rito che la sacerdotessa sta compiendo 

nella parte più alta del palazzo. Tuttavia il coro è sul palco e, come si è già detto, il palco 

rappresenta la zona antistante al palazzo reale e al tempio di Giunone. Il coro come potrebbe 

descrivere quello che sta avvenendo nella parte più lontana del palazzo? Ai versi 1282-1289 lo 

comprendiamo: 

 Quivi la sacerdote,  

  Un nudo piè scoprendo  

  Con la velata fronte, 

  La Dea Triforme chiama ad alta voce,   

 Il cieco antiquo Caos     

  Citando e il pallido Erebo. 

  Sparge l‟onde incantate, 

  Imitando d‟Averno le negre acque. 

Dobbiamo immaginare che il coro capisca quello che sta accadendo grazie alla voce in 

sottofondo della vecchia maga che proviene da dietro le quinte perché non vi è altra possibilità 

visto che coro e sacerdotessa si trovano a grandi distanze l‟uno dall‟altra e non sarebbe possibile 

una testimonianza oculare. Le parole chiama ad alta voce sono quindi fondamentali per la 

rappresentazione scenica. 
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 La morte di Didone è segnata dalle urla di dolore di diversi personaggi che dichiarano 

l‟avvenuto suicidio. Prima che Brance entri in scena il Nunzio recita (vv. 1549-1550): 

Ma ecco forse qua la donna espettata 

 Che vien forte gridando e se stessa sprona. 

Chiaramente Brance, unica testimone oculare del suicidio, prima di entrare in scena dovrebbe 

gridare a causa dell‟orrore al quale ha assistito, altrimenti le parole del Nunzio non avrebbero 

senso. 

 Come nota anche Di Maria le urla sono una parte fondamentale di questa ultima scena 

(196). Dopo le parole del Nunzio, è il coro che chiede a Brance la spiegazione delle sue grida 

(vv. 1552-1553): 

 Oh Brance, di Sicheo nutrice, che strida  

 Son queste? Che più male a noi può recare? 

Infine, dopo Brance, si dovrebbero sentire altre grida provenire da dietro le quinte, udibili in 

tutto l‟auditorium perché il coro recita questi versi (vv. 1568-1569): 

[…] Ohi me, corriam ch‟i‟ sento il romore 

 Che di questo mi accerta […] 

 Di Maria, analizzando il linguaggio teatrale di questa tragedia, sostiene che ad un certo 

punto della rappresentazione si sarebbero dovuti vedere e sentire fumi profumati, probabilmente 

di incenso, in tutta la sala teatrale, assicurando così ancor di più la partecipazione emotiva del 

pubblico (194). Si vedano, infatti, i versi 1278-1281: 

Già l‟alta pira siede 

  Nel sommo del palazzo, 
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  Già d‟intorno li altari       

  Fumar si vedon de i solenni odori. 

La sinestesia che accosta due piani sensoriali differenti (si vedon e odori) è fondamentale per la 

messa in scena. Il coro, nella battuta da cui questi versi sono presi, spiega quello che sta 

avvenendo lontano dal palco, vale a dire il rito di Didone all‟interno del palazzo e la partenza 

delle navi troiane dal porto di Cartagine. Come abbiamo detto in precedenza, il racconto della 

partenza delle navi è una testimonianza oculare perché se la scenografia mostrasse il porto, tra il 

palazzo e il tempio, il coro potrebbe descrivere il veleggiare delle navi guardando quella parte 

del palco. Più complicato sarebbe descrivere in maniera oculare ciò che sta avvenendo nella 

sommità del palazzo. La sinestesia è dunque vitale per spiegare che il rito è comprensibile grazie 

alla visione e all‟odore di fumi che ne attestano lo svolgimento non solo al coro ma a tutti gli 

spettatori. 

 Le istruzioni per gli attori sono quelle su cui il Pazzi, sperando di riuscire a mettere in 

scena l‟opera, lavorò più assiduamente. Queste didascalie inserite nelle battute dei personaggi si 

possono trovare durante tutto il corso dell‟opera e sono facilmente distinguibili ad una seconda e 

più accurata lettura. Non è nostra intenzione riportare tutte queste istruzioni ma se ne vogliono 

analizzare alcune per mostrare la consapevolezza del Pazzi nel creare un‟opera che fosse recitata 

piuttosto che letta. 

 Acate è uno dei personaggi minori della tragedia. La sua presenza si limita a quella di 

fedele servitore di Enea che ascolta il racconto dell‟incontro tra il suo signore e Mercurio e 

riceve gli ordini per preparare le navi alla partenza. Tuttavia una battuta di questo personaggio 

merita una riflessione. Ai versi 409-416, Acate recita: 

«I sensi de i mortali a piacer e doglia 
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 Son sottoposti e tutti con questa legge    

 Viviam. Ma quel tenere si de‟ più ch‟umano    

 In cui non vince affetto alcun nello eleggere 

 Quel che sia ben seguire». La compassione 

 Di costei debbe mover l‟animo tuo 

 Meritamente insino al termine onesto,  

 Quale non è passar lecito a viril core. 

Si noti come il significato dei primi cinque versi tra virgolette sia del tutto simile a quello degli 

ultimi quattro. Se trattassimo quest‟opera come un semplice testo letterario ci dovremmo 

chiedere perché l‟autore esprima il medesimo concetto nella stessa battuta. Una tragedia non 

può e non deve essere letta come una qualsiasi altra opera. Gli ultimi quattro versi sono rivolti 

ad Enea, con cui Acate sta avendo una conversazione, mentre i primi, posti tra virgolette hanno 

un valore moraleggiante e formativo che l‟attore dovrebbe rivolgere al pubblico presente in sala. 

 Nello scambio di battute tra Enea e Didone, che avviene dopo che la regina ha saputo 

dell‟intenzione di partire dell‟eroe troiano, il coro interviene tra una battuta e l‟altra. Questi 

interventi di poco valore nella dinamica della storia, hanno tuttavia una funzione essenziale. Essi 

forniscono direttive agli attori sulle espressioni da tenere in scena. Dopo il primo intervento di 

Didone, il coro recita (vv. 487-490): 

Come potrà costui non piegarsi a questi 

 Sì dolci preghi e sì pietose parole? 

 Ma lasso, il non cangiarsi nel volto, gli occhi 

 Non pur mover, mi tengon molto dubiosa. 
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Dopo il lamento di Didone per la sua inaspettata partenza, la reazione di Enea deve essere quella 

di un uomo deciso che non si piega a sì dolci preghi e sì pietose parole. Il suo sguardo, inoltre, è 

fisso in modo che il volto conferisca un‟espressione di risolutezza. 

Il coro spiega ancora lo stato dei personaggi dopo il discorso di Enea sul volere degli dei 

che lo spingono lontano da Cartagine (vv. 540-542): 

[…] lasso or per l‟affanno  

 Già tremon le tue membra, già non sostengono    

 Gli occhi sdegnosi il volto del re superbo.  

L‟attore che avrebbe dovuto portare in scena Didone, prima di questi versi, avrebbe dovuto 

cominciare a tremare, distogliendo lo sguardo, pieno di sdegno, dall‟eroe troiano. 

 L‟incontro notturno tra Iarba e Didone ha una forte valenza drammatica poiché la regina, 

disperata e decisa a morire, vuole prima vendicare il primo consorte, quel Sicheo assassinato da 

Pigmalione. Pazzi, comprendendo l‟importanza di questo incontro che scatenerà tutte le morti 

della tragedia, inserì nelle battute molteplici indicazioni per i movimenti e gli atteggiamenti 

degli attori in modo da valorizzare al massimo l‟emotività di questa scena. 

Quando Mercurio abbandona Iarba all‟interno delle mura, il re dei getuli racconta (vv. 

1100-1108):  

Ma l‟accese lumiere che l‟oscure tenebre    

Vincon con la luce, s‟i‟ non m‟inganno, 

Mi monstron la regina che viene or fore,     

 Tanto dolente in vista, quanto solea 

 Esser già lieta, in cui fra tanto dolore 

 Maiestate bellezza e grazia resplende.    
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 Ma lasso, i‟ non ardisco ancor il piè movere 

 Per appressarmi allei, né posso racorre  

 L‟animo da timore e amor distratto. 

Al termine di questa battuta, Didone esce dalla porta del palazzo. Il personaggio deve avere 

un‟espressione di sofferenza interna ma la grazia della regina deve essere mantenuta. Mentre 

recita queste parole, Iarba deve rimanere immobile in disparte poiché nel successivo monologo 

di Didone, la regina si accorgerà della presenza di Iarba solo alla fine della sua battuta. La 

consapevolezza, da parte di Didone, della presenza di Iarba è chiaramente indicata dalle sue 

parole (vv. 1173-1174): 

 Ma che inimico volto per l‟atra notte 

 È quel ch‟i‟ scorgo mover in ver me il passo? 

Oltre alle parole, la visione di Iarba fa cambiare a Didone anche il metro poiché il monologo 

iniziale di settenari è interrotto dal ritorno al dodecasillabo. Il re esce a questo punto da una zona 

d‟ombra del palco e cammina verso la regina. Una volta arrivatole vicino, il figlio di Giove 

compie dei movimenti che Didone descrive (vv. 1184-1186): 

Ma perché è così sol costui? Perché piega 

 Umilmente i ginochi? Le sue man supplici  

 Porge in ver me? […] 

L‟attore si deve inginocchiare davanti alla regina e allungare le braccia in modo supplichevole 

verso Didone. Il personaggio deve rimanere in ginocchio perché ai versi 1221-1224 recita queste 

parole: 

 Pel sommo nume del mio Padre Tonante, 

 Iuro regina, Iarba vivente sono,   
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 Del che ti accertin li ginocchi tuoi, ch‟io 

 Con reverenza tocco con la mia destra. 

Analizziamo ora due interventi degli attori in scena (vv. 1234-1244): 

Dido   Oh contrario Mercurio a miei voti sempre, 

   Perché sei s‟inimico a l‟afflitta Dido? 

   Ma che dico io? Forse è voler delli Dei  

   Che avanti alla mia morte, iusta vendetta  

   Veda del car Sicheo. Il che quando fosse, 

   Lieta n‟anderei a trovarlo, però che causa 

   Sendo i‟ di questo, l‟ombra sua placherei.   

   Così, poi che felice non ho possuto  

   Essere in vita, morta sarei felice.  

 

Iarba   Degna volger ver me l‟aspetto tuo grato 

   Non più le spalle e meco parlar ti piaccia. 

Pieri aveva già notato che i due versi di Iarba sono necessari per comprendere la gestica dei 

personaggi ma anche per capire il senso di ciò che sta accadendo in scena. Didone spiega 

chiaramente i suoi propositi nefasti e questi non possono essere sentiti dal re dei getuli al quale, 

di lì a poco, si prometterà come sposa, una volta avuta in dono la testa e le mani di Pigmalione 

(107). Le due battute successive seguono la stessa struttura con Didone che rivolge i suoi versi 

probabilmente al pubblico piuttosto che a Iarba (vv. 1245-1250): 

Dido   Che può perder colui che ha perso ogni cosa?    

   Ecco il sogno che ‟l corpo del fero fratello 

   Mi monstrò in terra casso del vital lume. 

   Accetta dunque, non mutando il fero animo. 
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Iarba   Non sdegnar di respondere d‟Ammone al figlio 

   E accettare l‟offerta e dare in ciò fede. 

La fittizia promessa di matrimonio è sancita non solamente dalle parole ma anche dal gesto di 

Didone di offrire la mano destra che viene presa da Iarba (vv. 1253-1259): 

[…] onde io lieta accetto 

   Da te il gran premio della testa fraterna, 

   Promettendo la fede e così la destra   

   Sia infra noi data che, per sin che la luce  

   Vital mi sosterrà, tua sempre esser deggia. 

 

Iarba   Poi che così prometti e per fe‟ la mano 

   Mi dai regina, i‟ vo‟ tornar all‟essercito. 

L‟ultima indicazione per i movimenti dei personaggi di questo lungo incontro notturno, ci viene 

fornita dagli ultimi quattro versi recitati da Didone prima di abbandonare il palco in favore del 

coro (vv. 1274-1277): 

Non tardar, usa adunque l‟occasione 

 Del silenzio notturno per le atre tenebre.  

 I‟ tornar deggio all‟alta pira, ordinata   

 Per l‟ultimo reposo di queste membra. 

I primi due versi sono rivolti a Iarba che immediatamente si allontana dalla regina ed esce dal 

palco con una certa rapidità. Infatti, i due versi successivi, in cui Didone sostiene nuovamente il 

desiderio di porre fine alla sua vita, non devono essere sentiti dal re africano, il quale aveva 

strappato alla regina poco prima la promessa delle nozze.  
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 Per terminare questo capitolo vogliamo riflettere brevemente su queste istruzioni per gli 

attori che Pazzi utilizza nella sua tragedia. Anche se per secoli le tragedie erano state scritte per 

essere principalmente lette, i tragediografi del primo ‟500 compresero che la massima 

espressione dei loro lavori sarebbe dovuta avvenire sul palcoscenico, come del resto era 

accaduto alle tragedie greche, i loro indiscussi modelli da imitare. Sebbene Pazzi ritenesse che le 

sue tragedie potessero essere lette o recitate, è indubbio che abbia costruito il tessuto principale 

di questa tragedia con l‟idea finale della messa in scena. Si pensi ai movimenti e alle espressioni 

degli attori, alla scenografia, alle luci, ai suoni, agli odori, questi elementi passano facilmente in 

secondo piano o possono essere persino ignorati ad una prima lettura. Il coinvolgimento emotivo 

dello spettatore durante la rappresentazione non può essere duplicato dall‟immaginazione del 

lettore, specialmente se questa non coglie le sfumature teatrali che l‟autore ha inserito nel testo. 

Non esistono testimonianze di rappresentazioni di quest‟opera. Secondo Giovio gli attori si 

rifiutavano di metterla in scena, impauriti dai dodecasillabi e ancor di più dai possibili fischi del 

pubblico, tuttavia è chiaro, dagli elementi che si sono presentati, che il fine ultimo dell‟autore 

fosse quello della rappresentazione teatrale.  
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3. NOTA AL TESTO 
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3. a. MANOSCRITTO ED EDIZIONI DELL’OPERA 

 

L‟esemplare utilizzato è l‟unico attualmente noto: è conservato presso la Biblioteca 

Nazionale Centrale di Firenze, cod. Nazionale II, IV, 7 (Magliab. II, IV, 7; Magliab. VII, 2, 

972). Cart., 1525 (cc. 1-7 non numerate sono più recenti mentre cc. 8 non numerata – 135 

numerata e ultima pagina non numerata sono più antiche e rovinate, logore e di fattura più 

bassa) di mm 195 x 265 mm. Calligrafico, scritto di varie mani così distribuite: α, sec. XVI, c. r 

2 non numerata; β, 1786, cc. r 3  – r 7  non numerate; γ, sec. XVI cc. r 8  non numerata e v 135 

numerata, fondo pagina; δ, 1670, c. r 9  non numerata; ε, 1525, r 1  – r 135  numerate; δ, 1564, v 

135  numerata. Correzioni alle cc. r 1 – r 135  numerate del 1564 operate da δ. La numerazione 

delle carte numerate appare successiva. 

Contiene: 

c. 1 non numerata: vuota. 

c. r 2 non numerata:  «Ape 7» scritto a matita. 

c. r 3 non numerata: « IV / PAZZI Medici (Alessandro) / Tragedie / Cod. 7». 

c. r 4 non numerata: «Ex Bibliotheca Stroctiana Cod. 585 / Petri Leopoldi M. E. D munifi = / 

centia non. Julii 1786. / Catalogus M. S. Codd. Stroctian. E / nostrae Bibliothecae Ferd: Fossii». 

Per scrivere queste cinque righe, sono state segnate cinque linee orizzontali con una matita, 

molto probabilmente per mantenere una linea retta durante la scrittura. Questi segni per 
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mantenere la scrittura su una linea dritta sono presenti anche nella prefazione ma sembrano non 

essere stati impressi con un lapis ma con una punta o uno strumento premuto sulla carta. 

c. r 5 non numerata: «In catalogo primo nostrae Biblioth: / desideratur, quod post eiusdem / 

compilationem additus sit Biblioth: / In Catalogo Codd: Stroctian: & c. / nostrae Biblioth: 

Ferdinandi Fossii / et Indice gener. Codd: Cl. VII. P. 2. / Cod. 972. Medici (Alessandro Paccio) / 

Tragedie Cod. Saec. XVI». 

c. r 6 non numerata: «Pazzi de‟ Medici (Alessandro) / Tragedie IV. Cod. in fol. chart. autogr. / 

Saec. XVI. foll. 135 (In titulo praefatio = / nis primae Tragoediae auctor Alessan = / dro Paccio 

de Medici dicitur). Huius = / modi Tragoediae sunt. / Dido in Cartagine / Ifigenia in Tauris / 

Ciclope / Edipo / Paganus Paganinius ad calcem, scil. / fol 135., de hoc originali nonnulla  scitu 

/ digna die vigesima Novembris 1564. notavit. / Fuit / Alexandri Paccii Medicis, Auctoris et / 

Scriptoris». 

c. v 6 non numerata: «Ioannis Paccii Abbatis qui Cod: dedit / Pagano Paganinis anno 1564 (il 

numero 6 è corretto sopra un 4) ut / Paganus in fine notat. / Pagani Paganinii ex concessione Io: 

/ Paccii ut ipse Paganus ibid. / scribit. / Caroli Strozzae Senatoris, Thomae fil: / anno 1670. ut 

initis Cod. nota = / tur, et haeredum». 

c. r 7 non numerata: «PAZZI Medici (Alessandro) / Tragedie IV». 

c. r 8 non numerata: in alto a destra: «n° 56 (poi cancellato con due righe trasversali) 585 N (N è 

barrata da un tratto al centro) 972». Al centro con una matita al posto dell‟inchiostro: «VII / de‟ 

Medici». Poi scritto in verticale sul lato sinistro in basso del foglio vi è qualcosa di estraneo al 

testo scritto con inchiostro: «33 acaca (forse acacia) sesani a me bambaga 17 lana 2» sopra 
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«acaca» c‟è un segno simile a un 6 o forse una b. Sopra «bambaga» c‟è un altro segno poco 

comprensibile forse un 2 barrato. Questo ci fa pensare che sia stato riutilizzato un foglio. 

c. r 9 non numerata: «N° 585 / Tragedie di Dido in Cartagine / d Ifigenia in Tauris / di Ciclope 

al Compare filippo Strozzi / d‟Edipo / Composte da Alesiandro Pazzi de medici nel 1525 i circa 

/ Originale / Del Sen ʳᵉ: Carlo di Tommaso Strozzi / 1670». 

cc. 10 – 11 non numerate: vuote. 

cc. r 1 – v 5 numerate: Prefazione alla Dido in Cartagine e alla Ifigenia in Tauris. 

cc. v 5 – r 40 numerate: Dido in Cartagine. 

cc. v 40 – r 76 numerate: Ifigenia in Tauris. 

cc. r 77 – r 79 numerate: Prefazione al Ciclope. 

cc. v 79 – r 97 numerate: Ciclope. 

cc. v 97 – r 135 numerate: Edipo Principe. 

c. v 135 numerata: «Questo libro mi diede l‟Abate, cioè ms Giovanni de / Pazzi alli iiij di vij
bre

, 

del MDlxiiij essendo io / in casa sua in Pistoia. Poi alli xviij del me - / desimo trovandolo 

amalato in Firenze, me ‟l rac- / commandò strettissimamente; dicendomi che: s‟altro / fosse di 

lui: quando io mai potessi: e ‟l giudicas - / si degno: il facessi stampare: mutate: e corrette / 

quelle cose che mi piacessino di mutare: ò di / correggere. Così ‟l tengo con tal‟animo ricor - / 

devoli della fede data da me à lui quando / egli tra l‟altre cose spesse volte mi replicò / che nol 

dessi ad altri, m‟anco al fratel suo. / Et essendo poi morto detto ms giovanni alli / vi d‟ viij
bre

, 

seguente ho volsuto che di / mia mano appaia il vero di quanto ho / detto di sopra. In Pistoia alli 

di xx di / ix
bre

, del MDlxiiij. 
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 Egli è così. Io Pagano Paganini 

 scrissi, e sottoscrissi di mia 

 mano» 

5 5 Lez     2 Zov-u (fov-u) 

8 foug i   5 can 

10 camice  3scu  9 fa 9 fazoletini  15cu. 

c. ultima non numerata: vuota. 

Notizie complementari:  

Il manoscritto al suo esterno appare molto danneggiato. La costola di cuoio è logorata e 

tarlata. Per questo motivo è risultata impossibile la numerazione dei fascicoli. Nella costola è 

riportato il numero IV in alto con sotto di sé la dicitura: «ALESSANDRO / PAZZI / MEDICI / 

TRAGEDIE». Il resto della copertina è in legno (misure della copertina mm 202 x 290 mm) 

dello spessore di circa 10 mm. 

Prefazione giustificata: margine sinistro (r da 47 a 43 mm – v 40 mm), margine destro (r 

39 a 37 mm – v 45 mm circa poiché la giustificazione a destra non è sempre perfetta, margine 

inferiore 40 mm, margine superiore 24 mm. 24 righe per pagina. 

Opera: margine sinistro recto da 40 a 37 mm a seconda della fascicolazione, margine 

sinistro verso 35 mm, margine destro non è calcolabile poiché la tragedia non è giustificata. 

Margine inferiore 50 mm, margine superiore 20 mm. 26 versi per pagina. 
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Le prime pagine non numerate hanno un inchiostro di colore nero. La prefazione e il 

testo della Dido hanno invece un inchiostro di color marrone scuro e rosso per i titoli e per gran 

parte dei nomi dei personaggi e delle virgolette.  

Nel testo sono presenti diverse linee orizzontali, sul lato destro di diverse carte, al 

termine di alcuni versi. Si sono contate un totale di sette linee nella parte del manoscritto che 

contiene la Dido. Le linee si trovano nelle seguenti carte: 

c. r 19, verso 4 

c. r 20, verso 10 

c. r 23, verso 21 

c. v 25, verso 3 

c. r 27, verso 17 

c. r 33, verso 20 

c. v 35, verso 18 

Randall McLeod della University of Toronto, esperto in critica testuale e storia della stampa, ci 

ha confermato che quelle linee avevano come scopo il calcolo dell‟ingombro del testo. Nelle 

intenzioni di Paganini c‟era la volontà di portare alle stampe le tragedie avute in dono dall‟abate 

Giovanni de‟ Pazzi, figlio di Alessandro. Purtroppo così non fu e anche queste linee ce lo 

mostrano. Infatti, i segni non numerati, come di solito accade, indicano come il processo di 

calcolo dell‟ingombro fosse nella sua fase embrionale. Inoltre, le linee non coprono tutte le carte 

della tragedia ma solamente una parte. Infine, il diverso numero di versi che si conta tra una 



57 
 

 
 

linea e l‟altra palesa come i segni del Paganini non fossero altro che prove, nella speranza di una 

possibile stampa.   

Sul verso della copertina in legno vi è un‟etichetta (50 x 85 mm): in alto a sinistra vi è il 

simbolo regio della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, sezione manoscritti (Mss). In alto 

a destra, in un rettangolo diviso in tre parti con due righe orizzontali, vi sono i numeri della 

collocazione [II – IV – 7]. In basso sotto la dicitura Provenienza si legge: Strozzi (in f° n. 585) e 

poi sotto Vecchia Collocazione: Magl. Cl. VII, n. 972. In basso a destra viene riportata la data 

dell‟etichetta: 1896. 

cc. r 8 non numerata – r 14 numerata: le carte presentano una macchia scura al centro in 

alto come se fossero state troppo vicino ad una fonte di calore e avessero incominciato a 

bruciarsi. I segni si affievoliscono gradualmente fino a scomparire quasi completamente al recto 

della pagina numerata 14. 

Edizioni dell‟opera: 

Pazzi de‟ Medici, Alessandro. Le tragedie metriche di Alessandro Pazzi de‟ Medici. Scelta di 

Curiosità Letterarie inedite o rare dal secolo XIII al XVII. In appendice alla Collezione di Opere 

inedite o rare. Diretta da Giosuè Carducci. Dispensa CCXXIV. A cura di Angelo Solerti. 

Bologna: Romagnoli Dall‟Acqua: 1887. 

Presentiamo qui di seguito alcune delle biblioteche presso le quali è possibile consultare 

quest‟opera:  

Biblioteca Centrale della Facoltà di Lettere e Filosofia dell‟Università degli Studi di Torino 

(Inv.: PRE 15572, coll.: G X 168); Biblioteca Generale dell‟Università degli Studi di Trieste 

(Inv.: BGA 15483, coll.: 1/01./B/0002); Biblioteca di casa Carducci, Bologna (Inv.: fcm 18199, 
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coll.: 3. p. 423); Biblioteca Comunale dell‟Archiginnasio, Bologna(Inv: BIS 10645, coll.: 

RABBI E.00 01147); Biblioteca Universitaria di Cagliari (Inv.: Z01 14255, coll.: CONS. M. 

0015/0169); Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze (Inv.: CF990740139, coll.: C.8.9.224); 

Biblioteca del Dipartimento di Filologia Moderna dell‟Università degli Studi di Milano (Inv.: 

047 45581, coll.: 14L. D23. 0003.224); Biblioteca dell‟Istituto Italiano per gli Studi Storici 

“Benedetto Croce”, Napoli (Inv.: 000038304, coll.: NICOLINI TERZO 4463); Biblioteca 

Casanatense, Roma (Inv.: 156399, coll.: COLL 56 228); University of Toronto, UTL at 

Downsview (LI. P3487t); Stanford University Library (SAL 1&2 » Stacks » 850.8 .S289 

NO.224); Harvard College Library (Widener Ital 6320.224) ; Bibliotheque Nationale de France, 

Parigi (Notice n°: FRBNF31071069); University of Wisconsin, Madison, Memorial Library 

(Call number: X36Y P29); http://books.google.it (digitare nella ricerca: Pazzi de‟ Medici – Dido 

in Cartagine o Tragedie metriche). 

 

Pazzi de‟ Medici, Alessandro. Le tragedie metriche di Alessandro Pazzi de‟ Medici. Scelta di 

Curiosità Letterarie inedite o rare dal secolo XIII al XIX. In appendice alla Collezione di Opere 

inedite o rare. Dispensa CCXXIV. A cura di Angelo Solerti. 1887. Ristampato, Bologna: 

Commissione per i testi di lingua, 1969. 

Presentiamo qui di seguito alcune delle biblioteche presso le quali è possibile consultare 

quest‟opera: 

Biblioteca Polo Centro della Facoltà di Lettere e Filosofia dell‟Università degli Studi 

dell‟Aquila (Inv.: 000098459, coll.: FISSA 3.IV.14 224); Biblioteca Universitaria di Bologna 

(Inv.: TOR 4296, coll.: T 2858/TOR 4296); Biblioteca Comunale dell‟Archiginnasio, Bologna 

(Inv.: 64136, call.: 10. E. VI. 55/CCXXIV); Biblioteca Statale di Cremona (Inv: 297181, coll.: 
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COLL.D.153/224); Biblioteca Universitaria di Sassari (Inv.: 95578, coll: MAGAZZINO EE. 

2912 85); Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze (Inv.: CF990162879, coll.: C.8.1695.224); 

Biblioteca Trivulziana - Archivio Storico Civico, Milano (Inv.: 106554, coll.: Triv.KK.1148); 

University of Arizona, Main Library (PQ4630.P245 T7 1969); Yale University Library 

(PQ4201 S34 dispensa 224); University of Virginia, Alderman Library (Call number: 

PQ4630.P245 D5 1969); University of Chicago Library (Call No: PQ4201.S3 v.224); University 

of Cambridge, Cambridge University Library (Classmark: 740:01.d.1.237). 

 

Pazzi de‟ Medici, Alessandro. Le tragedie metriche di Alessandro Pazzi de‟ Medici. Scelta di 

Curiosità Letterarie inedite o rare dal secolo XIII al XVII. In appendice alla Collezione di Opere 

inedite o rare. Diretta da Giosuè Carducci. Dispensa CCXXIV. A cura di Angelo Solerti. 1887. 

Ristampato, Charleston: Nabu Press, 2010. 

 

Pazzi de‟ Medici, Alessandro. Le tragedie metriche di Alessandro Pazzi de‟ Medici. Scelta di 

Curiosità Letterarie inedite o rare dal secolo XIII al XVII. In appendice alla Collezione di Opere 

inedite o rare. Diretta da Giosuè Carducci. Dispensa CCXXIV. A cura di Angelo Solerti. 1887. 

Ristampato, Charleston: Nabu Press, 2011. 

I cataloghi internazionali non forniscono informazioni su università che potrebbero possedere 

queste ristampe del 2010 e del 2011. 
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3. b. CRITERI E NORME DI TRASCRIZIONE 

  

L‟edizione Solerti rappresenta un momento importante della storia della critica sul Pazzi 

ma, dopo un‟accurata collazione con il codice II, IV, 7 Nazionale. Cart., 1525 della Biblioteca 

Nazionale Centrale
 
di Firenze (abbreviato «FN»), si è notato come essa presenti piccole lacune, 

scelte tipografiche discutibili ed errori di trascrizione. Del resto, questi problemi erano stati 

riscontrati, sin dall‟inizio, nella recensione di Rodolfo Renier:  

Chiudendo questo cenno ci sentiamo costretti a lamentare la scorrettezza 

tipografica continua e veramente deplorevole che offende il lettore del 

presente volumetto. Abbiamo buono in mano per ritenere che la colpa non ne 

debba essere data al S.; ma allo stampatore, che non eseguì debitamente le 

correzioni e sostituì sbadatamente nuovi spropositi agli errori corretti sulle 

bozze. (275) 

Presentiamo ora alcune «scorrettezze», riferendoci al termine usato da Renier, presenti 

nell‟edizione Romagnoli Dall‟Acqua del 1887. Esiste di questa edizione una ristampa più 

recente edita nel 1969 dalla Commissione per i testi di lingua ma si tratta di una semplice 

ristampa anastatica dell‟edizione del 1887 alla quale non sono state apportate modifiche; trattasi, 

dunque, di codex descripti. La stessa cosa vale per le ristampe del 2010 e 2011 edite da Nabu 

Press. Si vuole far notare che la gran parte delle differenze tra la presente edizione e l‟edizione 

Solerti verranno descritte e analizzate nell‟apparato critico: 
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 Vi sono delle lacune, come accade nella prefazione: «dedicato degnamente allo 

augustissimo nome della Santità Vostra». L‟avverbio, «degnamente», è completamente 

assente nell‟edizione Solerti. 

 Alcune parole sono state trascritte in maniera errata . L‟errore che durante la collazione è 

apparso più evidente , riguarda il nome di uno dei personaggi . Nel manoscritto esso è 

riportato con il nome di «Bra͂ce» . Se sciogliamo l‟abbreviazione, avremo quindi che il 

nome della nutrice di Sicheo è «Brance». Nell‟edizione del 1887, nella lista dei 

personaggi, ad inizio opera, il personaggio è chiamato «Brace». Il codice ripete il nome 

«Brance», questa volta senza abbreviazioni, nella didascalia quando il personaggio entra 

in scena per la prima volta. Anche gli altri personaggi si riferiscono a lei, con questo 

nome. Tuttavia, nell‟edizione a stampa, il nome cambia ancora una volta, diventando 

«Barce».  

 L‟ultima imprecisione che si vuol presentare riguarda alcune scelte di trascrizione che 

non sono costanti. La parola «cielo» è, nella maggior parte dei casi, trascritta nel codice 

in questo modo «c
i
el». La lettera i appare, quando è presente, sempre aggiunta tra la c e 

la e, di carattere più piccolo e con una calligrafia diversa, quella di Paganini. Sul recto di 

pagina 30 di FN abbiamo la parola «c
i
el», al ventitreesimo verso della pagina (verso 

1270 della nostra edizione), che viene trascritta nell‟edizione Solerti con «ciel» (Pazzi 

113). Sul recto di pagina 31 abbiamo nuovamente «c
i
el», al verso ventuno (v. 1320), che 

è riportata, questa volta, con «cel» (Pazzi 115). Altra parola che non ha una trascrizione 

costante è l‟avverbio «ancora». Sul verso di pagina 14 al diciottesimo verso (v. 459) 

abbiamo «Se la regia di Priamo anc
h
or fiorisse». Come accade per la i di «c

i
el» anche la 

h di «anc
h
or» è stata aggiunta in un secondo momento. Nell‟edizione del 1887, la lettera 
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h viene riportata nella stampa. Sul recto di pagina 16, al terzo verso (v. 522), abbiamo 

«Pungemi anc
h
or la conscientia». Anche qui la lettera h è aggiunta al testo ma questa 

volta, nell‟edizione moderna, la h non è presente. 

La presente edizione non è una riproduzione meccanica della tragedia del Pazzi. Infatti, 

come afferma Armando Balduino, gli interventi che si devono apportare su un‟edizione critica 

sono molteplici:  

Ancor più numerosi, benché da attuarsi sempre con caute e chiare 

delimitazioni, saranno infatti gli interventi inerenti alla resa grafica, volti cioè 

ad eliminare quelle particolarità meramente grafiche che, essendo legate ad 

abitudini scrittorie assai diverse dalle nostre, non abbiano una necessaria e 

diretta corrispondenza con la pronuncia in uso nel tempo (e nella patria di 

origine) dell‟autore e si possano perciò ritoccare senza che ne risultino alterati 

i suoni (né tanto meno le forme) originali. (219)  

L‟edizione si è focalizzata sulle parole caute e chiare; si è, infatti, rispettato il colorito 

linguistico dell‟autore, analizzando accuratamente il codice e studiando le numerose correzioni 

che, se in alcuni casi attribuibili allo stesso Pazzi, in molti altri appaiono inserite 

successivamente. Si è intervenuti, dunque, nel testo in modo poco invasivo; tuttavia alcuni 

ammodernamenti, di carattere grafico e linguistico, si sono ritenuti necessari, come dice Michael 

Lettieri nella sua prefazione a L‟Orazia dell‟Aretino, per «togliere al lettore il pericolo di 

scambiare per ortoepia quella che nel Cinquecento valeva soltanto come ortografia» (CCXCIII); 

inoltre, si abbiamo modificato le parole con nessi latineggianti che apparivano arcaici già al 

tempo dell‟autore. 

 L‟interpunzione è stata riordinata secondo le moderne convenzioni sintattiche. Si sono 

eliminate le virgole prima delle congiunzioni. Si è regolarizzato l‟uso del punto e della virgola. 
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Ad esempio dal recto 13, ventiseiesimo verso, al verso 13, secondo verso, troviamo: «Et decte a 

ũ tracto / Cotal parole. Sparve da gl‟occhi miei / Mirabilmente». Nel testo, da noi proposto, si 

legge invece (vv. 389-391): «E dette a un tratto / Cotal parole, sparve da gl‟occhi miei / 

Mirabilmente». L‟accento nelle parole tronche è stato aggiunto, così come il punto in finale di 

battuta che non è sempre scritto dall‟autore. Si è inoltre regolato l‟uso dell‟apostrofo che non è 

sempre espresso. Si sono divisi i punti esclamativi da quelli interrogativi, scritti nel manoscritto 

sempre sotto forma di punto interrogativo. Tuttavia come dice Lettieri nella sua edizione de 

L‟Orazia, si è cercato «di aderire il più possibile alle indicazioni interpuntive delle fonti, 

evitando di appesantire troppo il testo» (CCXCV). 

 Nella scelta che ci si è posta sulle consonanti scempie e geminate, siamo stati fedeli al 

manoscritto, non apportando modifiche poiché le oscillazioni, al tempo, dipendevano da diversi 

fattori come fa notare Raffaele Spongano nell‟introduzione all‟edizione critica dei Ricordi di 

Guicciardini. Se prevale il modello latino, osserva Spongano, «per lo più si impone. Di qui 

dipende la scempia senza oscillazioni ed incertezze» (CII). Nella nostra edizione abbiamo, 

infatti, accettato la versione «dubiosa» (v. 490), considerando la correzione presente nel 

manoscritto come posteriore, al contrario del Solerti che sceglie la versione moderna 

«dubbiosa» (Pazzi 77). Quanto all‟«oscuramento o l‟assenza di un originale latino», continua 

Spongano, «in questi casi regna l‟incertezza» (CII); anche qui abbiamo riportato la parola 

«abandonata» (v. 486, v. 856, v. 886) così come si presenta nel codice, non accettando la 

correzione, anche in questo caso, presente nel FN. Per quanto concerne la composizione, 

aggiunge Spongano, «se questa è avvertita, l‟autore, secondo una lunga tradizione, tende a 

mantenere distinte le singole parti della voce composta, e perciò, pure scrivendole unite, evita il 

raddoppiamento» (CII); nella presente edizione, i vocaboli composti, come «apresso», sono 
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stati, quindi, riportati tali e quali ma si è trascritto «a pena» perché l‟autore sceglie la lezione 

separata. 

Queste scelte non valgono per la lettera z poiché, come dice ancora lo Spongano 

riferendosi ai manoscritti del Guicciardini: «è graficamente scempia la z che era foneticamente 

doppia, non si ha vantaggio alcuno, bensì si corre il rischio, a riprodurla tale e quale: e il rischio 

è di scambiare per una peculiarità fonetica quella che era una caratteristica meramente grafica» 

(XCVIII). Per questa ragione si è trascritto «nozze» e non «noze» e «mezzo» e non «mezo» 

come fa invece Solerti. 

 Si è ritenuto opportuno, inoltre, di non modificare le lezioni originali del codice per quel 

che riguarda il legamento e la divisione delle parole. Quindi si è riportato «a l‟», «de l‟», «de i», 

«a i», «per sin», «poi che», «tal che», ma «allui» e «dallui» come del resto aveva fatto anche 

Solerti. Menzione a parte va riservata a parole come «perciocché», «perciò» e «perocché» la cui 

unione o separazione non è sempre di facile soluzione. Si è quindi deciso di adottare una 

soluzione unitaria per ciascuno dei suddetti termini. Si è optato per «per ciò che», «per ciò» e  

«però che» poiché queste sono le lezioni preferite e più usate dall‟autore. 

 Abbiamo rispettato i casi di aferesi come «che ‟l» e «e ‟l» e di apocope come «i‟» per 

«io» e di «u‟» per «ove» o «dove». Sono state, inoltre, mantenute le alterazioni lessicali come 

«qualunque» e «qualunche» e «duoi», «due» e «dui».  

 Per quanto riguarda il nesso latineggiante -ns-, questo, quando presente, rimane 

inalterato come suggeriscono sia Lettieri (CCXCIV) che Spongano, prima di lui (C), nelle loro 

edizioni critiche. In effetti, un intervento grafico andrebbe a cambiare quello che allora come 
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oggi era anche un fatto fonetico. Per questo motivo si mantengono forme come «conscienza»
1
 e 

«constretti». 

 Non abbiamo compiuto interventi sul nesso -ci- davanti a vocale che in alcuni casi 

nell‟italiano moderno è divenuto -zi-. Come sostiene Spongano: «L‟oscillazione sussiste, ma 

non per la stessa parola. Quindi sempre: beneficio, edificio, giudicio, negocio» (XCIX). Per 

questa ragione la parola «giudicio» rimane tale e non viene modernizzata con «giudizio», 

«Paccio» non diventa «Pazzi» e «Nuncio» non cambia in «Nunzio». 

 Non è stato modificato neppure il nesso -pl-. Spongano, infatti, afferma: «Sempre 

exemplo; e non è da maravigliare che con la grafia sopravviva la pronunzia latina di questa 

parola, se persino il Leopardi, nella canzone Ad Angelo Mai, scrive ancora «esemplo di 

sciagura»: tanto, dunque sopravvisse a lungo questo particolare esito latino» (XCIX). Così 

parole come «essemplo»
2
 rimangono tali. 

 Non si è, inoltre, intervenuti sulla morfologia verbale, lasciando inalterate le forme 

verbali arcaiche. Si troveranno, quindi, nel testo forme come: «suto» per «stato», «arai» per 

«avrai», «veggio» per «vedo», «possette» per «potè». Si mantengono inalterate anche le 

oscillazioni fonetiche come «vidi» e «viddi». Abbiamo deciso similmente di mantenere invariate 

le forme di lessico arcaico come «stracinarla», «move», «desperazione»
3
, «romore», ecc., che 

erano state, invece, trascritte da Solerti con «trascinarla», «muove», «disperatione» e «rumore». 

                                                        
1
 Si veda il punto d) per il passaggio da «conscientia» a «conscienza». 

2
 Si veda il punto j) per il passaggio da «exemplo» a «essemplo». 

3
 Si veda il punto d) per il passaggio da «desperatione» a «desperazione». 
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 Numerosi sono stati, tuttavia, gli ammodernamenti apportati al testo, in conformità del 

metodo critico di trascrizione adottato dai curatori di edizioni critiche moderne per testi del 

Cinquecento. 

a) Sono state sciolte le abbreviazioni che per motivi di spazio cartaceo erano presenti nel 

codice. I termini , «Ha͂mone», «com͂etteste», «co͂mune» e «restam͂o» , sono stati riportati 

nel seguente metodo: «Ammone»
4
, «commetteste», «commune» e «restammo». 

b) Abbiamo distinto l‟arcigrafema /u/ di u da v. Il lettore troverà, quindi, nel testo: «navi» e 

non «naui», «ovunche» e non «ouunche» e «voce» al posto di «uoce». 

c) Abbiamo eliminato la h etimologica ad inizio parola e abbiamo scritto: «onorata» e non 

«honorata», «omo» e non «homo», «erbe» e non «herbe». Seguendo le intuizioni di 

Balduino, presenti sul suo manuale, si è provveduto, inoltre, all‟«eliminazione di h 

superflua negli allografi ch, gh, th» (223): «Chartagine» = «Cartagine», «boccha» = 

«bocca», «Carthagine» = «Cartagine», «Ethyopia» = «Etiopia»
5

, «Braghade» = 

«Bragade», «sostenghono» = «sostengono». Abbiamo ripristinato il grafema h per 

distinguere le voci del verbo avere, «poi c‟hai» e non «poi ch‟ai» e per separare le 

interiezioni dalle congiunzioni: «Oh sconsolata donna» e non «O sconsolata donna». In 

alcuni casi si è deciso di mantenere la forma senza l‟h, poiché l‟interiezione aveva 

un‟inflessione più vocativa che esclamativa: «O Sole», «O Iuno», «O notturna 

Proserpina». 

d) Si è reso ti + vocale latino con zi. Per questo motivo il lettore troverà lemmi come: 

«propizio», «consolazion», «grazia», «disperazion» ecc. Abbiamo, inoltre, riportato le 

                                                        
4
 La h etimologica è stata eliminata, vedi punto c). 

5
 Per la resa di y con i, si veda il punto f). 



67 
 

 
 

parole con suffisso -entia e -antia, in -enza e -anza come suggerisce Spongano nei 

Ricordi, il quale afferma che la diversa grafia, rispetto alla forma moderna, non 

corrispondeva a una differenza fonetica (XCVII). Per questo motivo, il testo presenta 

«reverenza» e non «reverentia», «conscienza» e non «conscientia», «importanza» e non 

«importantia». 

e) Il nesso -cti- (con c seguita da ti etimologica) è stato riprodotto con zi . Spongano, infatti, 

sostiene che questo nesso suonava come z sorda davanti ad una vocale (XCVII). Il 

lettore troverà, dunque, «lezione» e non «lectione», «elezione» e non «electione». 

f) Abbiamo regolarizzato le alternanze i / j e i / y. La parola del testo «mysterij» è stata 

trascritta «misterii». 

g) Abbiamo introdotto la i diacritica dopo gl seguito da vocale: «piglar» = «pigliar», 

«scioglere» = «sciogliere», «figlo» = «figlio», «figluol» = «figliuol», «spogle» = 

«spoglie», «ampla» = «amplia». Questa introduzione è stata inserita anche in parole 

come «celo» o «ceco», che sono state riprodotte con «cielo» e «cieco» poiché la grafia 

moderna non comporta alcun cambiamento fonetico. La i è stata tuttavia eliminata dopo 

c, g palatale: «guance» per «guancie», «gagge» per «gaggie», «fugge» per «fuggie», 

«degge» per «deggie», «cacce» per «caccie». 

h) Si è ridotto a -gn- il nesso -ngn-: «giungnesti» = «giugnesti». 

i) Abbiamo reso con f il diagramma latino ph nei pochi casi in cui è presente. Si avrà, 

dunque, «frigie» e non «phrygie», «febeo» e non «Phoebeo». In questo ultimo caso si è 

ridotto il dittongo oe in e poiché rappresenta un ipercultismo come chiamato da Balduino 

sul suo manuale (223). 
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j) La lettera x è stata resa in diversi modi a seconda della lettera che la segue. In parole 

come «experienza» o «extreme», questa è stata resa con s, così come aveva a sua volta 

già affermato il Bembo nelle sue Prose, libro II, capitolo 10:  

quando si vede che niuna lettera di natura sua doppia è in uso di questa 

lingua; la quale non solamente in vece della X usa di porre la S 

raddoppiata, quando ella non sia in principio delle voci, dove non 

possono, come s‟è detto, due consonanti d‟una qualità aver luogo, o 

ancor quando nel mezzo la compagnia d‟altra lettera non vocale non 

gliele vieti, ne‟ quali due luoghi la S semplice sodisfa». (149) 

Questa constatazione di Bembo, ripresa anche dallo Spongano per i Ricordi di 

Guicciardini, ci permette, senza ombra di dubbio, di poter scrivere le due parole nel 

seguente modo: «esperienza» e «estreme». Inoltre risolve un altro dubbio, cioè la 

trascrizione di «exagitato», «exeguire», «maxime» e «saxi». Esse sono state trascritte 

con la doppia ss: «essagitato», «esseguire», «massime» e «sassi». Infine, il segno x 

seguito da palatale c è stato sostituito da c, così come ha fatto Spongano per i Ricordi 

(CVIII). Abbiamo così scritto «eccellente» e non «excellente». Questa regola non si 

applica se la c è occlusiva come in «exculto». In questo caso la x è sostituita da una s, 

«esculto». Tutti questi cambiamenti si sono potuti effettuare senza troppe remore perché, 

come afferma ancora lo Spongano, «la grafia non corrispondeva alla pronunzia: l‟una era 

latina, ma l‟altra era volgare» (CVII). 

k) Si sono modernizzate parole che avevano i nessi latineggianti: -pt-, -ps-, -ct-, -nct-, e -

mn-. Riguardo al nesso -pt-, Spongano scrive nella sua edizione critica: «Per il resto il 

Guicciardini ritorna al latino, che qui serviva a correggere l‟erronea ortografia 

medioevale, sebbene ancora a danno del rispetto della reale pronunzia volgare» (CV). 
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Per questa ragione nel testo si è sostituito -pt- con -tt- e il lettore troverà «atti» e non 

«apti», «ricetto» e non «ricepto». Lo stesso curatore propone un ragionamento simile per 

il nesso -ct-: «Tutte queste parole [riferendosi alle parole con nesso -ct-], se noi le 

riproducessimo tali e quali, conserverebbero al testo il suo colorito ortografico, ma 

suggerirebbero una pronunzia che l‟italiano non ebbe mai» (CV). Così, il lettore troverà 

nel testo «fatto» e non «facto», «detto» e non «decto», «intelletto» e non «intellecto». A 

questo punto si è posto il problema di come trascrivere il nesso -nct- in lemmi quali: 

«sancte», «puncto» e «cincta». Confrontando l‟opera con altri testi del tempo, si è giunti 

a concludere che questa grafia non solo non corrispondesse alla reale pronuncia volgare 

ma che apparisse arcaica anche al tempo. Troviamo «Santo» (39) nei Ricordi, «santa» e 

«punto» nelle Prose della volgar lingua del Bembo (76, 308), «sante» e «punto» ne La 

Sofonisba del Trissino (78, 120, 139, 144, 157); infine abbiamo «cinto» ne L‟Orazia 

dell‟Aretino (22, 189). Per questo motivo, le scritture sono state modernizzate in 

«sante», «punto» e «cinta». Si è, inoltre, uniformato il nesso -mn- di «somno» e 

«solemni» in -nn-, scrivendo: «sonno» e «solenni». Ancora una volta l‟introduzione di 

Spongano ai Ricordi è stata preziosa per sciogliere i dubbi sul nesso -ps-. Egli riporta, 

infatti, nell‟introduzione degli appunti del Guicciardini: «Se dove el latino ha el b e s, 

observare, e simili, si scrive osservare; e così dove è el p e s. Epso, Epsi» (CVIII). 

Seguendo questa indicazione si è reso, nell‟opera del Pazzi, «epso» con «esso» e 

«scripsero» con «scrissero». 

l) L‟ultima citazione proposta ha inoltre portato a trascrivere parole come «absoluta» e 

«observando», con nessi -bs-, con la doppia s: «assoluta» e «osservando». Un‟altra 

citazione, dagli appunti del Guicciardini, ha risolto un altro dubbio filologico: «Non 

ammecte el Bembo tre consonanti insieme: però scrive Prontezza non Promptezza, e 
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simili, Osceni non Obsceni» (Spongano XCVIII). Così, si troveranno parole come 

«ostinata» e «oscura» al posto di «obstinata» e «obscura». 

m) Nel punto precedente si è detto come il Bembo, secondo gli appunti del Guicciardini, 

non ammettesse tre consonanti insieme e gli esempi dati ci permettono di trascrivere il 

nesso -mpt-  con nt. Si troverà nel testo, quindi, «pronto» e non «prompto». 

n) Altri nessi latini che abbiamo deciso di modernizzare sono: -dm- e -du-. Come lo 

Spongano ha sottolineato «al latinismo grafico non corrispondeva per nulla una realtà 

fonetica» (CIII). Per questa ragione sono stati trascritti come in realtà venivano 

pronunciati: -mm- e -vv-. Nel testo il lettore troverà «ammirazion» e non «admiration», 

«avversi» e non «adversi». 

o) Si è riportata la congiunzione et, nei casi in cui si presenta tale, con la forma moderna e. 

Abbiamo altresì ridotto la preposizione semplice ad alla sua forma naturale a senza la d 

eufonica quando la preposizione è seguita da parola che inizia per consonante. Si troverà 

nel testo: «a ricevere» e non «ad ricevere», «a racontare» e non «ad racontare». 

p) Si è uniformato l‟uso della maiuscola che spesso è usata in maniera non uniforme. 

Abbiamo reso con l‟iniziale maiuscola i nomi propri di popoli usati come sostantivi (es. 

«Troiani»), ma li abbiamo riportati in minuscolo quando usati come aggettivi: «legni 

punici», «frigie navi». Con l‟iniziale maiuscola abbiamo riportato i nomi di luoghi 

geografici: «Belo», «fiume di Bragade», «Etiopia». Abbiamo utilizzato la maiuscola, 

inoltre, per le parole come: «Dio», «Dea», «Dei», e «Iddea» quando riferite a divinità 

mentre con la minuscola se riferite a uomini (vv. 211-212): «arsi in un punto visto il 

troiano Enea / E quel presi per dio». Gli aggettivi riferiti a divinità sono stati scritti con 

la maiuscola, «il Tonante Iove» o «Cieco Dio», solo se l‟aggettivo si riferisce ad un 
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epiteto tipico del dio latino. Per questo motivo «febeo lume» è stato riportato con la 

minuscola perché indica l‟appartenenza al dio ma non è un suo epiteto. Con la lettera 

minuscola si sono resi i termini che indicano cariche politiche come «re», «regina», 

«tiranno» o palazzi: «regia». Tuttavia parole come «Regina del cielo», riferito a 

Giunone, sono state riportate in maiuscolo perché riferite a divinità. Nei casi di pronomi 

dimostravi riferiti a Clemente VII, al quale è dedicata la Dido in Cartagine, come «lo 

invittissimo animo di quelLa», abbiamo mantenuto la seconda l maiuscola così come 

appare nel codice. 
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3. c. TAVOLA DELLE OPERE LINGUISTICHE CITATE A PIÈ PAGINA 

 

 Nella compilazione delle note a piè pagina, oltre a fornire note critiche, è stato necessario 

anche un approccio linguistico poiché siamo di fronte ad un manoscritto del primo ‟500. 

 Per quanto riguarda le note lessicali, i vocabolari di riferimento sono stati: 

G.D.L.I. Battaglia, Salvatore. Grande dizionario della lingua italiana. 21 voll. 

Torino: U.T.E.T., 1961-2002. 

D.E.I. Battisti, Carlo e Giovanni Alessio. Dizionario etimologico italiano. 5 voll. 

Firenze: G. Barbera editore, 1968. 

D.E.O. Bonomi, Francesco, Ottorino Pianigiani. Dizionario etimologico online. 

N.p. 2004-2008. Web. 12 Feb. 2011. 

Trattandosi di dizionari non si è ritenuto necessario citare ogni definizione desunta da queste 

fonti. In alcuni casi la citazione si è resa obbligatoria poiché il vocabolo necessitava di 

spiegazioni più approfondite. Per la citazione si è utilizzata l‟abbreviazione nella colonna di 

sinistra, seguita dalla voce in corsivo e dal numero della definizione. 

 Per quanto riguarda le note di carattere fonetico, morfologico e sintattico, i testi utilizzati 

sono stati: 

Rohlfs Rohlfs, Gerhard. Grammatica storica della lingua italiana e dei suoi 

dialetti. Fonetica. Traduzione di Salvatore Persichino. Vol. 1. Torino: 

Giulio Einaudi editore, 1966. 
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Rohlfs Rohlfs, Gerhard. Grammatica storica della lingua italiana e dei suoi 

dialetti. Morfologia. Traduzione di Temistocle Franceschi. Vol. 2. Torino: 

Giulio Einaudi editore, 1968. 

Rohlfs Rohlfs, Gerhard. Grammatica storica della lingua italiana e dei suoi 

dialetti. Sintassi e formazione delle parole. Traduzione di Temistocle 

Franceschi e Maria Caciagli Fancelli. Vol. 3. Torino: Giulio Einaudi 

editore, 1969. 

Le citazioni da questo testo seguono un modello chiaro e semplice da verificare. Si è fornito il 

cognome dell‟autore, il sottotitolo dell‟opera in corsivo e il numero del paragrafo. Si è preferito 

indicare il numero del paragrafo al posto del numero di pagina poiché questo non cambia, 

qualsiasi edizione si consulti.  
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4. LE FONTI DELLA DIDO IN CARTAGINE: PUBLIUS VERGILIUS MARO, AENEIS, 

LIBER QUARTUS con volgarizzamento a fronte di Ciampolo di Meo degli Ugurgeri 

 

Per il testo virgiliano ci siamo attenuti alla seguente edizione: 

 

Virgilio, Publio Marone. Eneide. A cura di Ettore Paratore. Traduzione di Luca Canali. 6 voll. 

Milano: Fondazione Lorenzo Valla - Arnoldo Mondadori Editore, 1978. 

  

 Per la traduzione dell‟Eneide abbiamo utilizzato il testo di Ciampolo di Meo degli 

Ugurgieri: 

 

Ciampolo di Meo degli Ugurgieri. L‟Eneide di Virgilio volgarizzata nel buon secolo della 

lingua da Ciampolo di Meo degli Ugurgeri senese. A cura di Aurelio Gotti. Firenze: Felice Le 

Monnier, 1858. 

 

Questo è il primo volgarizzamento completo dell‟Eneide. Il volume non è mai stato 

stampato fino alla metà dell‟Ottocento quando fu portato alle stampe, grazie all‟edizione di 

Aurelio Gotti. Giulia Valerio, nel suo articolo, riferisce come questa edizione soffra di numerosi 

errori di trascrizione ma non esiste attualmente un‟edizione critica moderna. Cesare Segre, in 

Volgarizzamenti del Due e Trecento, ha fornito un‟edizione più attendibile ma limitata al II libro 

(6). 

Abbiamo parlato di primo volgarizzamento completo perché prima di questo era stato 

scritto il testo di Andrea Lancia, Valerio, infatti, sostiene: «Opinione comune infatti, da tutti gli 
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studiosi accettata, è l‟anteriorità del compendio del Lancia alla traduzione dell‟Ugurgieri: il 

codice Martelli, testimone della versione lancea, reca come data di trascrizione il 1316, mentre il 

codice Maiocchi fornisce il terminus ante quem per il volgarizzamento senese, il 1360» (7). 

Valerio scrive anche che il testo lanceo è fedelissimo all‟originale virgiliano, quando non 

compie tagli alle descrizioni e agli avvenimenti. Per la sua brevità e concisione ebbe grande 

diffusione, tanto da essere stampato nel 1476 (6). L‟unica edizione completa si trova sulla rivista 

Etruria mentre Segre trascrisse solo il II libro nel volume già citato (7): 

 

Lancia, Andrea. “Compilazione della Eneide di Virgilio fatta volgare per Ser Andrea Lancia 

Notaro Fiorentino”. A cura di Pietro Fanfani. Etruria. 1 (1851): 162-188; 221-252; 497-508; 

625-632; 745-760. 

 

Abbiamo scelto di inserire, a fronte dell‟originale latino, la traduzione del IV libro 

dell‟Ugurgieri per la sua completezza. Non si sono alterati i criteri di trascrizione adottati dal 

Gotti che quindi differiscono da quelli utilizzati per la nostra edizione della Dido in Cartagine. 

Tuttavia abbiamo voluto fornire anche il compendio lanceo del IV libro che il lettore potrà 

analizzare in appendice. 
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LIBRO QUARTO 

 

ARGOMENTO. 

 

Qui comincia il quarto libro. È da intendere che tutto questo quarto libro è in consigli e 

in sottilità; nel quale si tratta dell‟amore, cioè come la rieina Dido infiammò dell‟amore di Enea, 

udendo e vedendo lui quando parlava. Per la qual cosa volse il consiglio d‟Anna sua suoro, 

domandando lei quello che li paresse, di prendere per marito Enea, e quando si potesse. Alla 

qual cosa rispose Anna, che a lei molto piaceva. Per la qual cosa fecero sacrificio alli Dei, acciò 

che co la loro benivolenzia potessero fare el detto matrimonio. Poi occultamente si diedero le 

destre mani, patteggiando insieme l‟amore: e la fama andoe per tutto il regno, che la Reina era 

maritata a Enea troiano. Poi Enea, per lo comandamento di Juppiter, si partie dalla Reina; e ella 

poi, per lo dipartimento d‟Enea, uccise se stessa, non potendo stare con Enea, il quale amava 

ismisuratamente, come si dirà in questo quarto libro; nel quale avemo dottrina e amaestramento, 

che non dovemo seguire l‟amore ma fuggirlo, perciò che esso sempre ci punge co le sue saette 

velenose, il cui veneno ci conduce alla morte, si come condusse questa casta e nobile reina 

Dido, della quale dovemo avere compassione. E molto è duro chi non piangerà, udendo quello 

che si dirà in questo libro della reina Dido e de Enea. Adunque comincia cosi: 
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LIBER QUARTUS 

 

At regina gravi iamdudum saucia cura  

vulnus alit venis et caeco carpitur igni.  

Multa viri virtus animo multusque recursat  

gentis honos, haerent infixi pectore vultus  

verbaque nec placidam membris dat cura quietem.       5 

  Postera Phoebea lustrabat lampade terras  

umentemque Aurora polo dimoverat umbram,  

cum sic unanimam adloquitur male sana sororem: 

«Anna soror, quae me suspensam insomnia terrent! 

quis novus hic nostris successit sedibus hospes,       10 

quem sese ore ferens, quam forti pectore et armis! 

Credo equidem, nec vana fides, genus esse deorum.  

Degeneres animos timor arguit. Heu quibus ille  

iactatus fatis! quae bella exhausta canebat!  

Si mihi non animo fixum immotumque sederet,       15 

ne cui me vinclo vellem sociare iugali,  

postquam primus amor deceptam morte fefellit; 

si non pertaesum thalami taedaeque fuisset,  

huic uni forsan potui succumbere culpae.  

Anna, fatebor enim, miseri post fata Sychaei       20 

coniugis et sparsos fraterna caede penatis,  

solus hic inflexit sensus animumque labantem  

impulit. Adgnosco veteris vestigia flammae. 
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LIBRO QUARTO 

 

E la Reina, già ferita di grave amore e di grave sollecitudine d‟amore, nutrisce la ferita 

per le vene, ed aprendosi di cieco
1
 fuoco. La molta virtù d‟Enea, e l‟onore molto della schiatta 

sua spesso rivolle per l‟animo di lei; e sempre la figura d‟Enea e le parole sue stanno a lei fisse 

nel cuore; e i pensieri non danno piacevole riposo
2
. L‟alta aurora illuminava la terra de lo 

splendore di Febo, ed aveva rimossa l‟umida ombra del cielo; quando Dido, inferma d‟amore, 

parla così alla sua cara suoro: O Anna suoro mia, che visioni so quelle che mi spaventano nel 

sonno! che oste grande è riseduto qui a casa nostra! Quale laudando sè co la bocca sua!
3
 di 

quanto forte cuore e dell‟armi! Certamente io il credo, e il mio credere non è vano, egli essere 

della schiatta delli Dei: perciò che la paura riprende li animi vili. Oh! da che casi e fortune è elli 

perseguitato! che battaglie finite e terminate narrava elli! Se a me non sedesse nell‟animo fisso e 

fermo di non volermi accompagnare ad alcuno legame di matrimonio, poichè il primo amore 

m‟ingannoe per la morte; se non m‟avesse tediato il matrimonio; forse che io ò potuto subiacere 

a questa sola colpa.
4
 Perciò ch‟io confessarò a te, Anna, che dopo i fati del misero marito mio 

Sicheo, e doppo li Dei dispersi per l‟omicidio che fece il fratello mio; questi solo mosse i 

sentimenti miei, e l‟animo mio impense e inchinollo: cognosco i segni dell‟antica fiamma.
5
  

 

 

                                                        
1
 Il cod. fior. aggiunge: amore di. 

2
 Il cod. fior. aggiunge: alle membra. 

3
 Il testo dice:  

Quem sese ore ferens! 
4
 Il testo dice:  

Huic uni forsan potui succumbere culpae. 
5
 Il testo dice:  

… Adgnosco veteris vestigia fiammae; 

tradotte anco da Dante, col medesimo verso del nostro: 
Conosco i segni dell‟antica fiamma. 

   Purg., canto 30, v. 48. 
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Sed mihi vel tellus optem prius ima dehiscat,  

vel pater omnipotens adigat me fulmine ad umbras,      25 

pallentis umbras Erebi noctemque profundam,  

ante, Pudor, quam te violo aut tua iura resolvo.  

Ille meos, primus qui me sibi iunxit, amores  

abstulit; ille habeat secum servetque sepulcro».  

Sic effata sinum lacrimis implevit obortis.        30 

  Anna refert: «O luce magis dilecta sorori,  

solane perpetua maerens carpere iuventa, 

nec dulcis natos, Veneris nec praemia noris?  

id cinerem aut manis credis curare sepultos?  

Esto, aegram nulli quondam flexere mariti,        35 

non Libyae, non ante Tyro; despectus Iarbas  

ductoresque alii, quos Africa terra triumphis  

dives alit: placitone etiam pugnabis amori?  

Nec venit in mentem, quorum consederis arvis?  

hinc Gaetulae urbes, genus insuperabile bello,       40 

et Numidae infreni cingunt et inhospita Syrtis,  

hinc deserta siti regio lateque furentes  

Barcaei. Quid bella Tyro surgentia dicam  

germanique minas?  

Dis equidem auspicibus reor et Iunone secunda       45 

hunc cursum Iliacas vento tenuisse carinas.  

Quam tu urbem, soror, hanc cernes, quae surgere regna  

coniugio tali! Teucrum comitantibus armis  
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Ma prima desiderarei che overo la terra profonda a me s‟apra, overo il padre omnipotente mi 

trabocchi all‟ombre co la sua folgore, dico all‟ombre pallide dell‟onferno, ed alla notte 

profonda, anzi ch‟io, castità mia, ti rompa e ti contamini, overo le tue ragioni risolva. Quelli el 

quale primo mi giunse a sé, mi tolse li miei amori ed i miei dilecti, elli li abbia seco e serbili nel 

sepolcro. Poi ch‟ebbe così parlato, bagnossi tutto il viso di lagrime. 

Anna risponde: O diletta da me tua suoro più della vita mia, de! sarai tu sola presa in 

afflizione e in amaritudine in tutta la tua giovinezza? e i dolci figliuoli ed i premii di Venus non 

conoscerai? Credi tu il cenere di Sicheo, e l‟anima sepolta curare questo? dato che nessuni 

piegaro l‟affritta e la dolorosa, i quali già volsero e desideraro d‟essere tuo mariti.
6
 Non anzi in 

Tiro, non Jarba di Libia, il quale disprezzasti; non li altri duci, i quali la terra d‟Affrica ricca di 

triumfi nutrisce: ma contradirai ancora al piaciuto amore? Non ti viene nella mente ne i terreni 

ne‟ quali tu sia conseduta? Da questa parte le genti de‟ Getuli, gente da non potere superchiare 

per battaglia, ed i Numidi sfrenati ed aspri cingono, e la barbara Sirte; da questa parte è la 

regione inabitabile e deserta per la sete, ed i Barcei ferocissimi. Per che dirò io la guerra levarsi 

da Tiro? perchè dirò io le minaccie del tuo fratello? Certamente io penso per disposizione delli 

Dei e di Junone favorevole le navi di Troiani avere tenuto qui il corso loro col vento. O suoro, 

che città vederai tu questa! che regni levarsi in alto, per cotale matrimonio! ed accompagnando 

te l‟armi de‟ Troiani, 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
6
  Il testo dice:  

Id cinerem aut Manes credis curare sepoltos? 
Esto: aegram nulli quondam flexere mariti. 
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Punica se quantis attollet gloria rebus!  

Tu modo posce deos veniam sacrisque litatis       50 

indulge hospitio causasque innecte morandi,  

dum pelago desaevit hiemps et aquosus Orion,  

quassataeque rates, dum non tractabile caelum». 

  His dictis impenso animum flammavit amore  

spemque dedit dubiae menti solvitque pudorem.       55 

Principio delubra adeunt pacemque per aras  

exquirunt; mactant lectas de more bidentis  

legiferae Cereri Phoeboque patrique Lyaeo,  

Iunoni ante omnis, cui vincla iugalia curae.  

Ipsa tenens dextra pateram pulcherrima Dido       60 

candentis vaccae media inter cornua fundit  

aut ante ora deum pinguis spatiatur ad aras;  

instauratque diem donis pecudumque reclusis  

pectoribus inhians spirantia consulit exta.  

Heu vatum ignarae mentes! quid vota furentem,       65 

quid delubra iuvant? est mollis flamma medullas  

interea et tacitum vivit sub pectore vulnus.  

Uritur infelix Dido totaque vagatur  

urbe furens, qualis coniecta cerva sagitta,  

quam procul incautam nemora inter Cresia fixit       70 

pastor agens telis liquitque volatile ferrum  

nescius: illa fuga silvas saltusque peragrat  

Dictaeos, haeret lateri letalis harundo.  
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di che grande cosa si levarà in alto la gloria d‟Affrica! Tu ora domanda perdonanza alli Dei, e 

poi ch‟averai fatto sacrificio alli Dei delle cose sacre, invita li Troiani all‟albergo, e truova 

cagione da dimorare: mentre che ‟l furore della fortuna è in mare, e l‟acquoso Orion, e il navigio 

è tempestato, e mentre che ‟l cielo non è tractabile. E per queste parole infiammoe d‟amore 

l‟animo inceso, ed alla dubbiosa mente diede speranza, e sciolse la castità. 

Nel principio vanno ai templi, e domandano la pace e la benevolenzia delli Dei, 

sacrificando due pecore elette, secondo la consuetudine alla Dea del biado Ceres, ed a Febo ed 

al padre Liéo; a Junone anzi a tutte, alla quale so ad cura i legami de‟ matrimonii. Essa Dido 

bellissima, tenendo nella destra mano la coppa, spargela e versala fra ‟l mezzo de le corna d‟una 

candida vacca; e uccidela alli altari, dinanzi la presenzia delli Dei, e trae tutto el dì con doni, ed i 

petti aperti de le pecore, incesa e sollecita domanda consiglio per l‟enteriora spiranti. Oh menti 

ignoranti de‟ sacerdoti! a che i voti, a che i templi giovano a colei che è in furore? La fiamma 

del piacere rode le medolle, e mentre vive la tacita ferita sotto „l pecto a lei. Arde la infelice 

Dido; per tutta la città si va isvagando, piena della furia dell‟amore: quale la cervia ferita de la 

saetta, la quale incauta il pastore ascosto da lei ferìe dalla longa fra le selve di Creta, 

perseguendola con giavellotti,
7
 e lassolle il volante ferro; quella fuggendo circunda e rigira le 

selve e le pasture cretesi, e la saetta mortale le sta fissa dal lato.  

 

 

 

 

 

 

                                                        
7
 Giavellotti Voce francese: sorta d‟arme da lanciare. «Giovanni Villani: - giavellotti a fusone: cioè ad effusionem. 

Il francese direbbe: javelots a foison. Il Menagio dà, Capulati. E forse può essere, da Clavi; Clavelli. » (Salvini.) 
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Nunc media Aenean secum per moenia ducit  

Sidoniasque ostentat opes urbemque paratam:       75 

incipit effari mediaque in voce resistit;  

nunc eadem labente die convivia quaerit  

Iliacosque iterum demens audire labores  

exposcit pendetque iterum narrantis ab ore.  

Post ubi digressi lumenque obscura vicissim      80  

luna premit suadentque cadentia sidera somnos,  

sola domo maeret vacua stratisque relictis  

incubat. Illum absens absentem auditque videtque,  

aut gremio Ascanium, genitoris imagine capta,  

detinet, infandum si fallere possit amorem.       85 

Non coeptae adsurgunt turres, non arma iuventus  

exercet portusve aut propugnacula bello  

tuta parant: pendent opera interrupta minaeque  

murorum ingentes aequataque machina caelo. 

  Quam simul ac tali persensit peste teneri       90 

cara Iovis coniunx nec famam obstare furori,  

talibus adgreditur Venerem Saturnia dictis:  

«Egregiam vero laudem et spolia ampla refertis  

tuque puerque tuus, magnum et memorabile nomen,  

una dolo divom si femina victa duorum est.       95 

Nec me adeo fallit veritam te moenia nostra  

suspectas habuisse domos Karthaginis altae.  

Sed quis erit modus aut quo nunc certamine tanto?  
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Ora Dido mena seco Enea per mezzo la città, e mostrali le ricchezze ed i tesori de la patria sua 

Sidonia, e la città apparecchiata a compirsi; e comincia a parlare, e ristassi nel mezzo delle 

parole sue. Ora essa medesima, dì compiuto, domanda i conviti, e come fuore della mente 

domanda d‟udire ancora le fadighe de‟ Troiani, e pende ancora dalla bocca d‟Enea che narra. E 

poi ch‟essi fuoro partiti, e la notte tolle il lume del dì, e le stelle apparenti confortano i sonni, 

sola piange nella camera senza Enea, e giace abbandonato il letto. Ed ella absente e vede ed ode 

lui absente: or tiene in braccio Ascanio, presa della imagine del padre Enea, se possa ingannare 

l‟amore da non nominare. Non si lievano in alto le cominciate torri; i giovani non adoperano 

l‟armi; i porti e le bertesche securi a battaglia non apparecchiano; pendono l‟opere interrupte, e 

le grandi altezze delle mura e la composizione aguagliata al cielo. 

La quale Dido poi che lei sentìe la cara moglie di Jove insieme essere tenuta di cotale 

pestilenzia, nè contrastare la fama al suo furore; con malizia parla a Venus Juno figliuola di 

Saturno in cotali parole:
8
 In verità eccellente e larga vittoria reportate, e tu e ‟l tuo figliuolo 

Cupido, grande maiestà e d‟avere in memoria, se una femena è venta per fraude di due Dei: e 

non m‟inganna te, molto temendo il nostro albergo, avere avute suspecte le case dell‟alta 

Cartagine. Ma quale sarà il fine? per che è bisogno di tanta contenzione?  

 

 

 

 

 

 

                                                        
8
 II testo dice: 

Quam simul ac tali persensit peste teneri  

Cara Jovis coniux, nec famam obstare furori;  

Talibus adgreditur Venerem Saturnia dictis. 
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quin potius pacem aeternam pactosque hymenaeos  

exercemus? Habes tota quod mente petisti:       100 

ardet amans Dido traxitque per ossa furorem.  

Communem hunc ergo populum paribusque regamus  

auspiciis, liceat Phrygio servire marito  

dotalisque tuae Tyrios permittere dextrae». 

  Olli (sensit enim simulata mente locutam,      105 

quo regnum Italiae Libycas averteret oras)  

sic contra est ingressa Venus: «Quis talia demens  

abnuat aut tecum malit contendere bello?  

si modo quod memoras factum fortuna sequatur.  

Sed fatis incerta feror, si Iuppiter unam        110 

esse velit Tyriis urbem Troiaque profectis  

miscerive probet populos aut foedera iungi.  

Tu coniunx, tibi fas animum temptare precando.  

Perge: sequar». Tum sic excepit regia Iuno:  

«Mecum erit iste labor, nunc qua ratione quod instat      115 

confieri possit, paucis, adverte, docebo.  

Venatum Aeneas unaque miserrima Dido  

in nemus ire parant, ubi primos crastinus ortus  

extulerit Titan radiisque retexerit orbem.  

His ego nigrantem commixta grandine nimbum,      120 

dum trepidant alae saltusque indagine cingunt,  

desuper infundam et tonitru caelum omne ciebo.  

Diffugient comites et nocte tegentur opaca:  
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per che piuttosto non facciamo noi perpetua pace e patteggiato matrimonio? Tu ái quello che 

domandasti con tutta la tua intenzione: arde l‟amante Dido e per l‟ossa á tratto il furore. 

Adunque reggiamo a comune questo popolo, e con eguale podestà sia sollecito alla Reina di 

servire al troiano marito, e di dare in dote a la tua destra quelli di Tiro.  

Allora (perciò che Venus cognobbe Junone avere parlato con simulata intenzione, acciò 

che ‟l regno d‟Italia vollesse alle parti di Libia) entroe così contra: Quale furore della mente 

negarebbe cotali cose, o vorrebbe piuttosto teco contendere per battaglia? se la fortuna seguitò il 

fatto il quale tu ora ricordi. Ma io so incerta della volontà delli Dei, se voglia Juppiter che sia la 

città a quelli di Tiria ed a quelli che so venuti di Troia, e approvi che si mescolino questi popoli 

e che si giunghino in patti. Tu moglie di Juppiter, ad te è convenevole di tentare l‟animo suo 

pregando. Va: io ti seguiroe. Allora cominciò così la reale Junone: Meco sarà questa fadiga. Ora 

attende; io t‟ensignarò con poche parole quello che è a fare, per quale ragione, per quale modo 

fare si possa. Enea e la miserissima Dido insieme co lui apparecchiano d‟andare insieme a 

cacciare, e poi che ‟l sole di domani averà tratto fuori i primi splendori ed averà iscuperto il 

circuito della terra coi raggi suoi. A costoro io mandaroe di sopra al cielo nera tempesta con 

grandine mescolata, e mutaroe tutto il cielo con tuoni, mentre che i cavalieri s‟affrettano e 

cingono le pasture ciercando per le fiere. Partiransi i compagni, e saranno cuperti di notte 

oscura: 
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speluncam Dido dux et Troianus eandem  

devenient. Adero et, tua si mihi certa voluntas,      125 

conubio iungam stabili propriamque dicabo;  

hic hymenaeus erit». Non adversata petenti  

adnuit atque dolis risit Cytherea repertis. 

  Oceanum interea surgens Aurora reliquit.  

It portis iubare exorto delecta iuventus;       130 

retia rara, plagae, lato venabula ferro  

Massylique ruunt equites et odora canum vis.  

Reginam thalamo cunctantem ad limina primi  

Poenorum exspectant, ostroque insignis et auro  

stat sonipes ac frena ferox spumantia mandit.       135 

Tandem progreditur magna stipante caterva,  

Sidoniam picto chlamydem circumdata limbo;  

cui pharetra ex auro, crines nodantur in aurum,  

aurea purpuream subnectit fibula vestem.  

Nec non et Phrygii comites et laetus Iulus       140 

incedunt. Ipse ante alios pulcherrimus omnis  

infert se socium Aeneas atque agmina iungit.  

Qualis ubi hibernam Lyciam Xanthique fluenta  

deserit ac Delum maternam invisit Apollo  

instauratque choros, mixtique altaria circum       145 

Cretesque Dryopesque fremunt pictique Agathyrsi;  

ipse iugis Cynthi graditur mollique fluentem  

fronde premit crinem fingens atque implicat auro,  
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Dido e il Duce troiano verranno a una medesima spelunca. Io sarò presente, e se la volontà tua è 

a me certa, io la darò in matrimonio stabile, e proprio la congiungeroe. Qui sarà lo Deo de‟ 

matrimonii. E Venus non adversa consentie a quello che domandava Junone, e rise conoscendo 

le fraudi.  

Mentre che surgendo l‟Aurora lascioe Occeano e poi che apparve lo splendore del sole, i 

joveni eletti escono delle porte con grandi reti, e con ferramenti apti a cacciagione, e‟ cavalieri 

di Massilia s‟affrettano con molti cani. E li primi e maggiori Affricani aspettano alla porta del 

palagio la Reina che dimora nella camera; e ine è presente uno pallafreno coverto di porpora e 

con molto oro, e ardito e fiero muove la bocca al freno schiumoso. Inde appresso si parte 

circundata con molta compagnia, con uno mantello a dosso, fregiato, della patria sua Sidonia. 

Alla quale pende uno troncaselo di saette dall‟omero, e li suoi bellissimi capegli sono rinchiusi 

in una reticella d‟oro, ed uno affibbiatolo d‟oro affibia quella vesta porpurea. Similemente i 

compagni Troiani, ed il lieto Julo vanno. E esso Enea bellissimo si trae anzi a tutti gli altri 

compagno alla reina, e giunge le schiere: tale quale Appollo poi che lassa la regione di Licia 

vernaccia,
9
 e la fiumana del Xanto, e con desiderio rivede la materna Delo, e rapara le sue 

compagne, ei Creti ei Driopi ei belli Agatirsi, mescolati insieme, intorno agli altari cantano; ed 

esso Appollo passa per li colli di Cintho, e cinge i suoi sparti capegli ornando di dilettevoli 

foglie, e inchiudeli in oro, 

 

 

 

 

 

                                                        
9
 Il Cod. fior. dice: vernareccia. 
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tela sonant umeris: haud illo segnior ibat  

Aeneas, tantum egregio decus enitet ore.        150 

Postquam altos ventum in montis atque invia lustra,  

ecce ferae saxi deiectae vertice caprae  

decurrere iugis; alia de parte patentis  

transmittunt cursu campos atque agmina cervi  

pulverulenta fuga glomerant montisque relinquont.       155 

At puer Ascanius mediis in vallibus acri  

gaudet equo iamque hos cursu, iam praeterit illos 

spumantemque dari pecora inter inertia votis  

optat aprum aut fulvom descendere monte leonem. 

  Interea magno misceri murmure caelum       160 

incipit, insequitur commixta grandine nimbus;  

et Tyrii comites passim et Troiana iuventus  

Dardaniusque nepos Veneris diversa per agros  

tecta metu petiere; ruunt de montibus amnes.  

Speluncam Dido dux et Troianus eandem        165 

deveniunt. Prima et Tellus et pronuba Iuno  

dant signum: fulsere ignes et conscius aether  

conubiis summoque ulularunt vertice nymphae.  

Ille dies primus leti primusque malorum  

causa fuit; neque enim specie famave movetur       170 

nec iam furtivom Dido meditatur amorem;  

coniugium vocat, hoc praetexit nomine culpam.  

  Extemplo Libyae magnas it Fama per urbes,  
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e‟ giavellotti li suonano dalli omari. Non di più laida forma di lui andava Enea; tanta bellezza 

esplende della sua chiara faccia! E poi che so venuti nelli alti monti e nelli luoghi selvaggi delle 

fiere, ecco i capriuoli cacciati dall‟alta sommità del monte, corrivano per li colli dell‟alta 

montagna.
10

 I cervi passano con ratto corso i campi e le pianure aperte, e adunano le schiere in 

fugga con molta polvere, e lassano i monti. Ma il giovano Ascanio nel mezzo delle valli si 

rallegra e gode sopra uno buono cavallo; ed ora passa questi ed ora quelli cervi, e molto disidera 

di vedere dare il porco schiumoso fra quelli selvaggi animali, overo di vedere discendere del 

monte il rosso leone. 

Mentre che erano queste cose, il cielo si comincia a turbare di grandi tuoni: tempesta 

segue con grandine mescolata; e li compagni di Tiria e la giovanaglia di Troia ed il troiano 

nipote di Venus Ascanio, per paura dimandaro le case, affrectandosi per li campi. Corrono 

l‟acque de‟ monti tempestosamente. Dido ed il troiano Duce divengono a una medesima 

spelonca: e la Terra prima, e Junone dea de‟ matrimonii diedero il segno; splendettero i fuochi, e 

il cielo splendette consentendo a questo matrimonio; e dall‟alta sommità gridaro le Nimfe. 

Quello fu il primo dì della morte della Reina, e primo fu cagione de‟ mali. Perciò che ella non si 

muta per la fama che doveva seguire, nè per lo modo nel quale era giaciuta con Enea nella 

spelunca; e già non tiene la Reina il suo amore celato e occulto, ma apertamente dice che Enea è 

suo marito: e per questo nome ricuperse la colpa.  

Inmantenente la Fama va per le grandi città di Libia: 
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 Il Cod. fior. dice: dall‟altra parte. Buona lezione, punteggiando come nel latino: corrivano per li colli: dall‟ altra 

parte i cervi passano ec.  
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Fama, malum qua non aliut velocius ullum:  

mobilitate viget virisque adquirit eundo;        175 

parva metu primo, mox sese attollit in auras  

ingrediturque solo et caput inter nubila condit.  

Illam Terra parens, ira inritata deorum,  

extremam, ut perhibent, Coeo Enceladoque sororem 

progenuit pedibus celerem et pernicibus alis,      180  

monstrum horrendum ingens, cui quot sunt corpore plumae,  

tot vigiles oculi subter mirabile dictu,  

tot linguae, totidem ora sonant, tot subrigit auris.  

Nocte volat caeli medio terraeque per umbram  

stridens nec dulci declinat lumina somno;        185 

luce sedet custos aut summi culmine tecti,  

turribus aut altis et magnas territat urbes,  

tam ficti pravique tenax quam nuntia veri.  

Haec tum multiplici populos sermone replebat  

gaudens et pariter facta atque infecta canebat:       190 

venisse Aenean Troiano sanguine cretum,  

cui se pulchra viro dignetur iungere Dido;  

nunc hiemem inter se luxu, quam longa, fovere  

regnorum immemores turpique cupidine captos.  

Haec passim dea foeda virum diffundit in ora.       195 

Protinus ad regem cursus detorquet Iarban  

incenditque animum dictis atque aggerat iras. 

Hic Hammone satus rapta Garamantide nympha 
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la Fama dico, male del quale nullo altro è più veloce: per mutazione acquista forze andando; da 

prima è picciola e poco si teme, poi immantenente si lieva in alto alle stelle, ed entra nella terra, 

ed absconde il capo fra le nuvole. Quella, secondo che l‟uomini parlano, la madre Terra turbata, 

per l‟ira delli Dei, generoe ultima sua figliuola, suoro di Coeo ed Encelado, veloce delle gambe 

e dell‟ali tostane. Essa Fama è grande cosa, maravigliosa, orribile; la quale quante piume à 

adosso, tante lingue à, e tante bocche parlano, e tante orecchie rizza, e tanti occhi à; la quale è 

cosa mirabile a dire. Essa Fama vola di notte per mezzo del cielo e per l‟ombre della terra 

stridendo, e giammai non inchina li occhi al dolce sonno. El dì siede a vedere nel sommo colmo 

del tetto, overo nell‟alte torri e le grandi cittadi spaventa; così è nunciatrice delle menzogne e 

del male, come del vero
11

 Costei rallegrandosi rempiva allora i popoli di molte novelle, e 

ugualmente le cose fatte e non fatte parlava, dicendo: Enea nato del sangue troiano essere 

venuto, al quale la bella Dido à degnato d‟accompagnarsi per matrimonio; e novellamente essere 

stati insieme in molte lascivie per tutto un verno, non ricordandosi de‟ regni, e presi di sozzo 

amore. Queste cose la crudele Dea sparge in ogne parte per le bocche delli uomini. 

Inmantenente volle il corso suo a re Jarba, ed incende l‟animo suo co‟ detti, ed accresce l‟ira.  

Questo re Jarba, nato di Jove e della dea Garamantide 
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 Il Cod. fior. dice: così è nunziatrice del male come del bene e del vero. 
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templa Iovi centum latis immania regnis,  

centum aras posuit vigilemque sacraverat ignem,       200 

excubias divom aeternas, pecudumque cruore  

pingue solum et variis florentia limina sertis.  

Isque amens animi et rumore accensus amaro  

dicitur ante aras media inter numina divom  

multa Iovem manibus supplex orasse supinis:      205 

«Iuppiter omnipotens, cui nunc Maurusia pictis  

gens epulata toris Lenaeum libat honorem,  

aspicis haec? an te, genitor, cum fulmina torques,  

nequiquam horremus, caecique in nubibus ignes  

terrificant animos et inania murmura miscent?       210 

femina, quae nostris errans in finibus urbem  

exiguam pretio posuit, cui litus arandum  

cuique loci leges dedimus, conubia nostra  

reppulit ac dominum Aenean in regna recepit.  

Et nunc ille Paris cum semiviro comitatu,        215 

Maeonia mentum mitra crinemque madentem  

subnixus, rapto potitur; nos munera templis  

quippe tuis ferimus famamque fovemus inanem». 

  Talibus orantem dictis arasque tenentem  

audiit omnipotens oculosque ad moenia torsit       220 

regia et oblitos famae melioris amantis.  

Tum sic Mercurium adloquitur ac talia mandat:  

«Vade age, nate, voca zephyros et labere pinnis  
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fece cento templi a Jove, grandi e larghi regni, e pose cento altari; ed aveva sacrato il fuoco che 

mai non si spengeva, etterna guardia delli Dei; e di sangue d‟animali e di varie foglie, ed erbe 

aveva sagrato l‟abondante terra, e i templi dentro con molti fiori. Questo re Jarba turbato 

dell‟animo ed acceso di novelle amare, dicesi che elli sacrificando in mezzo la maestà delli Dei, 

dinanzi agli altari, avere parlato a Jove umilemente molte cose colle mani levate al cielo dicendo 

così: O Giove omnipotente, al quale la gente mia Maura, refecta di vivande nei dipinti tappeti, 

ora sacrificando gusta l‟onore del vino, ragguardi tu queste cose? o te, padre, temiamo invano 

quando mandi le folgori? invano ispaventano li animi nostri li ascosti fuochi nelle nuvile? e 

mormorazioni vane muovano? Femina errante la quale
12

 pose la picciola città per prezzo, alla 

quale demmo la terra ad abitare, e le leggi del luogo, i nostri matrimonii à disprezzati, ed à 

ricevuto nel regno el signore Enea. Ed ora quello Paris, con compagnia di mezzi uomini, velato 

il mento con mitere di Frigia, ed ornato co li capegli unguentati, usa con la Reina illicitamente: 

noi in verità offeriamo a li templi tuoi doni, e nutriamo vana fama.  

Il re Jarba parlando cotali detti, e tenendo li altari, udillo l‟omnipotente, e volle li occhi 

alla città reale di Cartagine, ed agli amanti dimentichi di migliore fama. Poi parla così a 

Mercurio, e comanda cotali cose, dicendo: O figliuolo mio, va e chiama i venti, e vola co le 

penne; 
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 Il Cod. fior. aggiunge: nei nostri terreni. 
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Dardaniumque ducem, Tyria Karthagine qui nunc  

exspectat fatisque datas non respicit urbes,        225 

adloquere et celeris defer mea dicta per auras.  

Non illum nobis genetrix pulcherrima talem  

promisit Graiumque ideo bis vindicat armis;  

sed fore qui gravidam imperiis belloque frementem  

Italiam regeret, genus alto a sanguine Teucri       230 

proderet ac totum sub leges mitteret orbem.  

Si nulla accendit tantarum gloria rerum  

nec super ipse sua molitur laude laborem,  

Ascanione pater Romanas invidet arces?  

quid struit? aut qua spe inimica in gente moratur      235  

nec prolem Ausoniam et Lauinia respicit arva?  

naviget; haec summa est, hic nostri nuntius esto». 

  Dixerat. Ille patris magni parere parabat  

imperio: et primum pedibus talaria nectit  

aurea, quae sublimem alis sive aequora supra       240 

seu terram rapido pariter cum flamine portant.  

Tum virgam capit; hac animas ille evocat Orco  

pallentis, alias sub Tartara tristia mittit,  

dat somnos adimitque et lumina morte resignat.  

Illa fretus agit ventos et turbida tranat        245 

nubila. Iamque volans apicem et latera ardua cernit  

Atlantis duri, caelum qui vertice fulcit,   

Atlantis, cinctum adsidue cui nubibus atris 
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ed al troiano duce, il quale ora dimora nella Tiria Cartagine, e non raguarda le cittadi date a lui 

da‟ fati, parla e porta li miei detti per l‟aure veloci. La sua bellissima genitrice non cel promise 

cotale, e perciò non lo liberai due volte dall‟armi de Greci: ma promise che egli sarebbe colui, il 

quale reggierebbe Italia gravida d‟imperii e risonante per battaglie, e producierebbe schiatta 

dall‟alto sangue di Teucro, e che metterebbe tutto il mondo sotto legge. Se nulla gloria di così 

grandi cose l‟accende, nè esso prende fadiga per la laude sua, ch‟invidia el padre ad Ascanio le 

rocche romane? che fa egli? o vero, con che speranza dimora fra la nemica gente? e non 

raguarda la schiatta di Italia e le terre di Lavinio? Navighi! Questa è la somma del nostro 

comandamento; ora sii nostro messaggio. 

Aveva detto Juppiter; e Mercurio s‟apparecchiava d‟ubbidire al comandamento del 

grande padre; e prima si mette a‟ piedi suoi calzamenti con delle penne dell‟oro, le quali el 

portano alto coll‟ali sopra al mare, e sopra la terra coll‟aura veloce. Poi prende la verga, colla 

quale elli chiama le palide anime all‟onferno, ed altre manda al tristo luogo dell‟onferno detto 

Tartaro; egli dà e tolle i somni, e chiude gli occhi nella morte. Egli sicuro manda i venti, e 

volando passa le turbide nuvile. E già volando vede l‟altezza del duro Atlante, il quale sostiene 

il cielo co la sua altezza; al quale Atlante è cinto il capo assiduamente di nuvile oscure,  
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piniferum caput et vento pulsatur et imbri;  

nix umeros infusa tegit; tum flumina mento        250 

praecipitant senis et glacie riget horrida barba.  

Hic primum paribus nitens Cyllenius alis  

constitit; hinc toto praeceps se corpore ad undas  

misit, avi similis, quae circum litora, circum  

piscosos scopulos humilis volat aequora iuxta:       255 

haud aliter, terras inter caelumque, volabat  

litus harenosum ad Libyae, ventosque secabat, 

materno veniens ab avo Cyllenia proles.  

  Ut primum alatis tetigit magalia plantis,  

Aenean fundantem arces ac tecta novantem        260 

conspicit; atque illi stellatus iaspide fulva  

ensis erat Tyrioque ardebat murice laena  

demissa ex umeris, dives quae munera Dido  

fecerat et tenui telas discreverat auro.  

Continuo invadit: «Tu nunc Karthaginis altae       265 

fundamenta locas pulchramque uxorius urbem  

exstruis, heu regni rerumque oblite tuarum? 

ipse deum tibi me claro demittit Olympo  

regnator, caelum et terras qui numine torquet;  

ipse haec ferre iubet celeris mandata per auras:       270 

Quid struis? aut qua spe Libycis teris otia terris?  

si te nulla movet tantarum gloria rerum  

[nec super ipse tua moliris laude laborem],  
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ed è percosso dal vento, e dalla piova; nieve sparta cuopre le sue ornera, e la faccia sua è 

bagnata di molta acqua, e la barba sua è indurata di molto ghiaccio. Qui in questo luogo, prima 

Cillenio splendente coll‟ali uguali si fermoe; da questo luogo veloce se misse all‟onde del mare 

con tutto il corpo: il quale Mercurio era simile all‟uccello, il quale intorno alle rive, intorno alli 

scogli de‟ sassi du si pesca, vola basso presso al mare. Non altrimenti fra le terre e il cielo ed il 

lito renoso di Libia volava, e segava i venti la schiatta Cillenia, produtta dall‟avolo materno 

Atlante: e come prima toccoe co le piante alate l‟abitazioni cartaginesi, vede Enea fondare li 

edifici di Cartagine, e rinovare le case loro. Ed esso Enea aveva una spada la cui vagina era di 

diaspro splendido e chiaro, ed il suo vestimento mandato dalli omeri risplendeva di tiria 

purpura: i quali doni la potente Dido aveva fatti ed avevali tessuti, e lavorati con oro. E 

Mercurio subbitamente assalisce Enea con queste parole, dicendo: O Enea, tu lochi ora le 

fondamenta dell‟alta Cartagine, e sì come mogliardino
13

 e dato a femina componi la bella città? 

oh dimentico del regno e delle cose tue! Esso regnatore delli Dei mi manda a te dal chiaro 

Olimpo, el quale regnatore co la sua potenzia reggie e governa il cielo e la terra; esso comanda 

ch‟io ti porti per l‟aire veloce questi comandamenti. Quello che tu qui adoperi? overo per quale 

speranza tu perdi il tempo per negligenza nelle terre di Libia? se nulla gloria di così grandi cose 

ti muove, nè prendi fatiga per la laude tua;  

 

 

 

 

 

 

                                                        
13

 «Mogliardino, diminutivo da Mogliardo: propriamente espresse l‟uxorius. Donnaiuolo sarebbe piuttosto 

mulierolus, donnajo, vago delle femmine.» (Salvini.) 
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Ascanium surgentem et spes heredis Iuli  

respice, cui regnum Italiae Romanaque tellus       275 

debetur». Tali Cyllenius ore locutus  

mortalis visus medio sermone reliquit  

et procul in tenuem ex oculis evanuit auram.  

  At vero Aeneas aspectu obmutuit amens  

arrectaeque horrore comae et vox faucibus haesit.       280 

Ardet abire fuga dulcisque relinquere terras,  

attonitus tanto monitu imperioque deorum.  

Heu quid agat? quo nunc reginam ambire furentem  

audeat adfatu? quae prima exordia sumat?  

atque animum nunc huc celerem, nunc dividit illuc,      285 

in partisque rapit varias perque omnia versat.  

Haec alternanti potior sententia visa est:  

Mnesthea Sergestumque vocat fortemque Serestum,  

classem aptent taciti, socios ad litora cogant,  

arma parent et, quae rebus sit causa novandis,       290 

dissimulent; sese interea, quando optima Dido  

nesciat et tantos rumpi non speret amores,  

temptaturum aditus et quae mollissima fandi  

tempora, quis rebus dexter modus. Ocius omnes  

imperio laeti parent et iussa facessunt.       295 

  At regina dolos (quis fallere possit amantem?) 

praesensit motusque excepit prima futuros,  

omnia tuta timens. Eadem impia Fama furenti  
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raguarda Ascanio che cresce, e le speranze de lo erede Julo, al quale si dee il regno d‟Italia e la 

terra di Roma. Con cotali parole avendo parlato Mercurio, nel mezzo del sermone lassoe 

l‟umana figura, e dalla longa disparbe nell‟aire dalli occhi di Enea. 

Ma Enea fuore della mente divefìne muto per cotale aspecto, e li capegli per orrore se gli 

rizzaro, e la voce si fermoe nella gola. Egli arde di partirsi inde, e di lassare le dolci terre, poichè 

fue spaventato di cotanta amonizione, e dello imperio delli Dei. Oh! egli non sa che faccia, con 

che parole egli ora ardiscad‟andare alla Reina piena di furia d‟amore; com‟egli entri a parlare a 

lei; e l‟animo ratto ora qua ora là parte, e tra‟lo in parti vane, e vollelo per tutte le cose. E 

trattando fra sè queste cose, la migliore sentenzia li parbe questa: e chiama Antheo e Sergesto e 

il forte Cloanto, che acconcino tacitamente il navigio, ed accolgano i compagni alla riva del 

mare, ed apparecchino l‟armi, ed infingansi di non sapere qual sia la cagione;
14

 mentre che 

l‟optima Dido noi sappia ch‟egli si voglia partire, e non speri essere rotti sì grandi amori, e 

infingansi di non sapere qual sia il breve tempo da parlare, e qual sia l‟ottimo avenimento alle 

cose.
15

 Inmantenente tutti lieti ubbidiscono al comandamento, e fanno le cose comandate a loro.  

Ma la Reina (chi possa ingannare l‟amante!) presentie le fraudi occulte, ed ella prima 

seppe come Enea si doveva partire, temendo quelle cose le quali le pareva avere più sicure. La 

medesima empia Fama 

 

 

 

 

                                                        
14

 Il Cod. fior. dice: ed infingonsi a non vedere quale sia la cagione alle cose da rinovare. 
15

 Il testo dice:  
…. sese interea, quando optima Dido 

Nesciat, et tantos rumpi non speret amores, 

Tentaturum aditus, et quae mollissima fandi 
Tempora, quis rebus dexter modus. 
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detulit, armari classem cursumque parari.  

Saevit inops animi totamque incensa per urbem       300 

bacchatur, qualis commotis excita sacris  

Thyias, ubi audito stimulant trieterica Baccho  

orgia nocturnusque vocat clamore Cithaeron.  

tandem his Aenean compellat vocibus ultro:  

«Dissimulare etiam sperasti, perfide, tantum       305 

posse nefas tacitusque mea decedere terra?  

nec te noster amor nec te data dextera quondam  

nec moritura tenet crudeli funere Dido?  

quin etiam hiberno moliris sidere classem 

et mediis properas aquilonibus ire per altum,       310 

crudelis? quid? si non arva aliena domosque  

ignotas peteres, et Troia antiqua maneret,  

Troia per undosum peteretur classibus aequor?  

mene fugis? per ego has lacrimas dextramque tuam te  

(quando aliud mihi iam miserae nihil ipsa reliqui),       315 

per conubia nostra, per inceptos hymenaeos,  

si bene quid de te merui, fuit aut tibi quicquam  

dulce meum, miserere domus labentis et istam,  

oro, si quis adhuc precibus locus, exue mentem.  

Te propter Libycae gentes Nomadumque tyranni       320 

odere, infensi Tyrii; te propter eundem  

exstinctus pudor et, qua sola sidera adibam,  

fama prior. Cui me moribundam deseris, hospes?  
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predetta le nunzioe che el navigio d‟Enea era armato in mare, e ch‟egli co la gente sua 

s‟apparecchiava di partirsi. Ella si turba povera d‟animo e di consiglio ed infiammata per tutta la 

città va furiosa e come fuore della mente; sì come Thyas sacerdotessa di Bacco va furiando, 

desta e mossa per le cose sacre rinovate, poi che udito Bacco le sue sollennità di tre anni la 

stimolano e mettono in furia, e Bacco nella notte chiama il monte Citheron gridando. Finalmente 

la Reina chiama Enea spontaneamente con queste parole dicendo: O perfido e senza fede, come 

ài tu pensato di potere fingere e simulare cosa tanto
16

 abominevole e sì crudele? e di partirti 

tacitamente della mia terra? Nè te il nostro amore, nè te la destra data per tempo a dietro, nè te 

tenne, Dido la quale diè morire di morte crudele? ma apparecchi el navigio nel tempo del verno, 

ed affrettiti d‟andare per l‟alto mare per mezzo li aspri venti d‟aquilone. O crudele! che fai tu? 

se tu non domandassi le terre altrui, e le case non conosciute, e l‟antica Troja stesse nel prospero 

stato, Troja sarebbe domandata per l‟ondante mare col navigio? Or fuggirai tu? Per queste 

lacrime le quali io spargo, per la tua destra e per te, e per lo cominciato matrimonio (quand‟io a 

me misera non ó lassato alcuna altra cosa); e se io meritai di te alcuna cosa di bene, o fu a te per 

alcuno tempo dolce alcuna mia cosa, pregoti che abbia misericordia della casa mia che cade, e 

se luogo è ancora alli miei prieghi, spoglia te di questa intenzione. Per cagione di te le genti di 

Libia e li re di Numidia e quelli di Tiro m‟ànno avuta in odio, non essendo offesi da me. Per te 

medesimo è spenta ancora la mia onestade,
17

 e la fama prima, per la quale sola io andava alle 

stelle; o oste mio a cui mi lasci tu, simile a colei che muore? 

 

 

 

 

                                                        
16

 Le parole, di potere fingere e simulare cosa tanto, mancano nol Codice fiorentino. 
17

 Qui finisce il Codice fiorentino. 
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hoc solum nomen quoniam de coniuge restat.  

Quid moror? an mea Pygmalion dum moenia frater      325 

destruat aut captam ducat Gaetulus Iarbas?  

saltem si qua mihi de te suscepta fuisset  

ante fugam suboles, si quis mihi parvulus aula  

luderet Aeneas, qui te tamen ore referret,  

non equidem omnino capta ac deserta viderer».       330 

Dixerat. Ille Iovis monitis immota tenebat  

lumina et obnixus curam sub corde premebat.  

Tandem pauca refert: «Ego te quae plurima fando  

enumerare vales, numquam, regina, negabo  

promeritam, nec me meminisse pigebit Elissae,       335 

dum memor ipse mei, dum spiritus hos regit artus.  

Pro re pauca loquar. Neque ego hanc abscondere furto  

speravi (ne finge) fugam nec coniugis umquam  

praetendi taedas aut haec in foedera veni.  

Me si fata meis paterentur ducere vitam        340 

auspiciis et sponte mea componere curas, 

urbem Troianam primum dulcisque meorum  

reliquias colerem, Priami tecta alta manerent 

et recidiva manu posuissem Pergama victis.  

Sed nunc Italiam magnam Gryneus Apollo,        345 

Italiam Lyciae iussere capessere sortes;  

hic amor, haec patria est. si te Karthaginis arces  

Phoenissam Libycaeque aspectus detinet urbis,  
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perciò che mi rimane solo questo nome del marito. Che aspetto io? O che ‟l fratello mio 

Pigmaleone distrugga la mia città, o vero che ‟l getulo Jarba mi meni presa? Almeno s‟io avesse 

ricevuto di te alcuno figliuolo anzi el tuo partimento; se alcuno picciolo Enea mi giocasse nella 

sala, el quale pur te representasse nella faccia; non mi parrebbe essere al tutto ingannata e 

diserta. 

Aveva detto la Reina. Quelli per l‟amonizione di Giove teneva gli occhi fermi e fissi, e 

ristregnevasi nel cuore coi pensieri. Poi risponde poche parole, dicendo: O Reina, io non negarò 

mai te avere fatte per me quelle molte cose, le quali tu puoi parlando connumerare; e mai non mi 

tediarà di ricordarmi d‟Elissa, mentre che io mi ricordarò di me, e mentre che lo spirito reggierà 

queste membra. Per questa materia parlaroe poche cose. Io non sperai di celarti questa mia 

partita, nè di simulare questa andata; e mai non pensai nè prevviddi di fare questo matrimonio, 

nè io venni a questi patti.
18

 Se li fati patissero me trare la vita secondo la mia disposizione, e di 

ponere la mia sollecitudine secondo la mia spontanea volontade; la città di Troja prima, e le 

reliquie dolci delle mie case, abitarei; e li alti tetti di Priamo starebbero, ed avrei posti ai venti
19

 

Trojani rinovellati edificii co la mano mia. Ma ora Italia grande Appollo Grineo, e le sorte di 

Licia ánno comandato ch‟io prenda Italia. Qui l‟amore è, questa è la patria. Se te Fenissa ditiene, 

l‟aspetto dell‟alta Cartagine, e città di Libia; 

 

 

 

 

 

                                                        
18

 Ho aggiunto il nè parendomi necessario. Il testo dice: 
 ……… nec coniugis umquam 

 Proetendi taedas, aut haec infoedera veni. 
19

 Sta per vinti, participio da vencere. 
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quae tandem Ausonia Teucros considere terra  

invidia est? et nos fas extera quaerere regna.       350 

Me patris Anchisae quotiens umentibus umbris  

nox operit terras, quotiens astra ignea surgunt,  

admonet in somnis et turbida terret imago;  

me puer Ascanius capitisque iniuria cari,  

quem regno Hesperiae fraudo et fatalibus arvis.       355 

Nunc etiam interpres divom Iove missus ab ipso  

(testor utrumque caput) celeris mandata per auras  

detulit; ipse deum manifesto in lumine vidi  

intrantem muros vocemque his auribus hausi.  

Desine meque tuis incendere teque querelis:       360 

Italiam non sponte sequor». 

Talia dicentem iamdudum aversa tuetur 

huc illuc volvens oculos totumque pererrat  

luminibus tacitis et sic accensa profatur:  

«Nec tibi diva parens, generis nec Dardanus auctor,      365 

perfide, sed duris genuit te cautibus horrens  

Caucasus Hyrcanaeque admorunt ubera tigres.  

Nam quid dissimulo aut quae me ad maiora reservo?  

num fletu ingemuit nostro? num lumina flexit?  

num lacrimas victus dedit aut miseratus amantemst?      370 

quae quibus anteferam? iam iam nec maxima Iuno  

nec Saturnius haec oculis pater aspicit aequis.  

Nusquam tuta fides. Eiectum litore, egentem  
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perchè ti duoli che i Trojani consegano nella terra d‟Ausonia? Ed a noi è fatato di domandare 

istranei regni. In verità, quante volte la notte cuopre la terra coll‟umide ombre, quante volte le 

stelle del fuoco surgono, la turba e terribile imagine del padre Anchise mi spaventa, ed amonisce 

nel sonno. Me amonisce l‟amore d‟Ascanio e la ingiuria del caro capo, el quale Ascanio io 

fraudo dello regno di Esperia e delle terre fatali. Anco ora l‟interpetro delli Dei Mercurio, 

mandato da esso Jove (io giuro per lo capo dell‟uno e dell‟altro) mi recoe i comandamenti per 

l‟aire veloce. Io medesimo viddi in manifesto lo Deo in chiaro lume entrare nella casa, e con 

queste orecchie udii la voce. O Dido, cessa, e rimanti d‟incendere e me e te co li tuoi lamenti: io 

non seguo per mia volontà. 

Dicendo Enea cotali cose, la Reina già di prima cominciandosi ad adirare e turbare verso 

Enea, mira lui, vollendo gli occhi qua e là, e tutto il rigira co gli occhi turbati, ed accesa parla 

così: O perfido, nè la madre tua è Dea, nè Dardano è adiutore della schiatta tua; ma generotti di 

dure pietre l‟aspro Caucaso, e i tigri d‟Ircania ti diero la poppa. Ma dico io alcuna cosa di 

mensogna, che vero non sia? O a che maggiori cose mi riservo io? Deh pianse egli per lo nostro 

piangere? deh piegò egli gli occhi? diede egli alcuna lagrima, vento dal suo proposito; o à egli 

avuto compassione e pietà dell‟amante sua? Che prima o poscia dirò io? Già nè la massima 

Juno, nè ‟l padre Giove raguarda queste cose con dritti occhi. In nulla parte è sicura fede. Io 

ricevetti lui cacciato e fadigato in mare, bisognoso della terra; 
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excepi et regni demens in parte locavi, 

amissam classem, socios a morte reduxi.        375 

Heu furiis incensa feror! nunc augur Apollo,  

nunc Lyciae sortes, nunc et Iove missus ab ipso  

interpres divom fert horrida iussa per auras.  

Scilicet is superis labor est, ea cura quietos  

sollicitat. Neque te teneo neque dicta refello:       380 

i, sequere Italiam ventis, pete regna per undas;  

spero equidem mediis, si quid pia numina possunt,  

supplicia hausurum scopulis et nomine Dido  

saepe vocaturum. Sequar atris ignibus absens  

et, cum frigida mors anima seduxerit artus,        385 

omnibus umbra locis adero. Dabis, inprobe, poenas;  

audiam, et haec manis veniet mihi fama sub imos». 

His medium dictis sermonem abrumpit et auras  

aegra fugit seque ex oculis avertit et aufert,  

linquens multa metu cunctantem et multa parantem      390 

dicere. Suscipiunt famulae conlapsaque membra    

marmoreo referunt thalamo stratisque reponunt. 

  At pius Aeneas, quamquam lenire dolentem  

solando cupit et dictis avertere curas,  

multa gemens magnoque animum labefactus amore      395 

iussa tamen divom exsequitur classemque revisit.    

Tum vero Teucri incumbunt et litore celsas  

deducunt toto navis. Natat uncta carina  
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ed io folle locai lui in parte del regno: io rinovai il perduto navigio, e li compagni suoi liberai da 

la morte. Oh io so portata dalle Furie, incesa e infiamata! Ora il profeta Apollo, ora le sorte di 

Licia, ora l‟interpreto delli Dei Mercurio mandato da esso Giove per l‟aire porta comandamenti 

di reverenzia degni. Per certo questa fadiga ànno li Dei; questa cura e sollicitudine sollicita loro 

che so in quieta e pacifica tranquillità. Ma io non ti tengo, nè riprendo i tuoi detti. Va! segue 

Italia coi venti; domanda i regni per l‟onde. Certamente io spero, se li Dei pietosi possono 

alcuna cosa, che tu in mezzo li scogli del mare ne patirai pena, e spesse volte chiamarai per 

nome Dido. Ed io absente e lontana da te ti seguiroe con fuochi oscuri; e quando la frigida morte 

partirà l‟anima dalle membra, io, ombra, sarò presente in tutti i luoghi; e tu, crudele, ne sosterrai 

pene. Ed io l‟udirò; e questa fama mi verrà ai profondi spiriti dell‟onferno con questi detti. 

Ruppe il suo mezzo parlare, e piena di molto dolore, fugge l‟aire, e lieva sè dalli occhi di Enea, 

lassando molte cose a dire per paura. E le sergenti sue ricevono lei dubbiosa, e che si 

apparecchiava di dire molte cose, e le sue lasse membra portano in una camera di marmo, e lei 

ripongono nel letto. 

Ma il pietoso Enea, quantunque desideri di consolare la dolente, e di levarla co le parole 

sue di quelli pensieri, molto forte piangendo e commosso nell‟animo per grande amore; 

inpertanto manda ad esecuzione i comandamenti delli Dei, e rivede il suo navigio. Allora i 

Trojani solleciti menano l‟alte navi per tutta la riva, 
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frondentisque ferunt remos et robora silvis  

infabricata fugae studio.          400 

Migrantis cernas totaque ex urbe ruentis,  

ac veluti ingentem formicae farris acervom  

cum populant hiemis memores tectoque reponunt:  

it nigrum campis agmen praedamque per herbas  

convectant calle angusto, pars grandia trudunt       405 

obnixae frumenta umeris, pars agmina cogunt   

castigantque moras, opere omnis semita fervet. 

Quis tibi tum, Dido, cernenti talia sensus, 

quosve dabas gemitus, cum litora fervere late  

prospiceres arce ex summa totumque videres       410 

misceri ante oculos tantis clamoribus aequor!   

Improbe Amor, quid non mortalia pectora cogis!  

ire iterum in lacrimas, iterum temptare precando   

cogitur et supplex animos submittere amori,  

ne quid inexpertum frustra moritura relinquat.       415 

  «Anna, vides toto properari litore circum;  

undique convenere; vocat iam carbasus auras,  

puppibus et laeti nautae imposuere coronas.  

Hunc ego si potui tantum sperare dolorem,  

et perferre, soror, potero. Miserae hoc tamen unum       420 

exsequere, Anna, mihi; solam nam perfidus ille  

te colere, arcanos etiam tibi credere sensus;  

sola viri mollis aditus et tempora noras 
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e portano li remi fronduti dalle selve, e‟ legni non lavorati per istudio del tosto partirsi.
20

 Come 

tu veggia gente passare in fretta, e partirsi di tutta la città; e sì come quando le formiche 

ricordevoli del verno, predando portano el grande monte del biado, e ripongonlo sotto el 

cuperto: va la nera schiera per li campi, e affrettandosi portano la preda per l‟erbe per istretta 

via; parte di loro i grandi biadi che portare non possono, pingono
21

 colli omeri; parte adunano e 

pingono le schiere, e gastigano quelle che troppo dimorano: e tutta la strada loro bolle 

dell‟opera. O Dido, quale sentimento avevi tu allora vedendo cotali cose! e che pianti davi, 

quando tu vedevi dall‟alta rocca bollire tutta la riva del mare, e quando raguardavi anzi gli occhi 

tutto lo mare, mescolarsi co sì alte grida? O pertinace e isvergognato amore, a che non costringi 

tu li appetiti de‟ mortali! Anco è costretta d‟andare nelle lacrime e di tentare ancora pregando, 

ed umile di sottomettere l‟animo suo all‟amore, acciochè ella dovendo morire non lassi alcuna 

cosa a provare indarno. 

E chiamò a sè Anna, dicendo: O Anna, tu li vedi affrettarsi in tutta la riva? intorno, da 

ogni parte, sono raccolti; già le vele chiamano i venti, e‟ nocchieri lieti già ànno poste le corone 

alle navi. Se io ò potuto sperare questo così grande dolore, o suoro, e sostenere il potrò. Ma 

ubbidisce a me misera, in questa sola cosa; perciò che quello perfido e senza fede amava te sola, 

e commettevati e manifestavati ogni suo segreto e ogni sua credenza, tu sola il suo leggiero 

dipartimento e i tempi sapevi. 
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 Il testo dice: 
 Tum vero Teucri incumbunt, et litore celsas 

 Deducunt toto naves. Natat uncta carina; 

 Frondentesque ferunt remos et robora silvis 
 Infabricata, fugae studio. 
21

 Il Codice ha pongono, ma a me parve evidente errore. 
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I, soror, atque hostem supplex adfare superbum. 

Non ego cum Danais Troianam exscindere gentem       425 

Aulide iuravi classemve ad Pergama misi,  

nec patris Anchisae cinerem manesve revelli:  

cur mea dicta negat duras demittere in auris?  

quo ruit? extremum hoc miserae det munus amanti:  

exspectet facilemque fugam ventosque ferentis.       430 

Non iam coniugium antiquum, quod prodidit, oro,  

nec pulchro ut Latio careat regnumque relinquat:  

tempus inane peto, requiem spatiumque furori,  

dum mea me victam doceat fortuna dolere.  

Extremam hanc oro veniam (miserere sororis),       435 

quam mihi cum dederit, cumulatam morte remittam.»  

  Talibus orabat, talisque miserrima fletus  

fertque refertque soror. Sed nullis ille movetur  

fletibus aut voces ullas tractabilis audit: 

fata obstant placidasque viri deus obstruit auris.       440 

Ac velut annoso validam cum robore quercum  

Alpini boreae nunc hinc nunc flatibus illinc  

eruere inter se certant; it stridor et altae  

consternunt terram concusso stipite frondes;  

ipsa haeret scopulis et quantum vertice ad auras       445 

aetherias, tantum radice in Tartara tendit:  

haud secus adsiduis hinc atque hinc vocibus heros  

tunditur et magno persentit pectore curas;  
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Va suoro, e umile parla al superbo nemico: io non jurai coi Greci nell‟isola d‟Aulide di guastare 

la gente troiana, o mandai il navigio contra la città di Troia; overo tolsi el cenere del padre 

Anchise: perchè niega elli di mettere i miei detti nelle dure orecchie? dove s‟affretta egli 

d‟andare? doni alla misera amante questo ultimo guiderdone; espetti, e sostenga il suo andare, e 

li venti che surgono. Io non dimando l‟antico matrimonio, el quale à ingannato, nè pregolo che 

non abbia la bella Italia, e che lassi il regno: ma dimando tempo vano, e indugio e spazio al mio 

furore, infino che la mia fortuna amaestri me venta, e m‟insegni a dolere. Questo ultimo 

beneficio domando (abbi misericordia della suoro tua); il quale quando mi l‟averai dato, io el 

lasserò accresciuto della morte. 

Cotali parole parlava, e cotali pianti la miserissima porta e rinarra a Enea. Ma egli per 

nulli pianti si muove, o ode parole alcune trattabili; perciò che li fati non lassano, e lo Deo li 

chiude le piacevoli orecchie. E sì come li aspri venti delli Alpi quando fra sè contendono, ora da 

questa parte soffiando ora da quella, di cacciare a terra la dura quercia del legno antico; va lo 

stridore, e le foglie empiono altamente la terra, movendosi l‟arbore; ella s‟appoggia alli scogli 

de‟ sassi, e quanto co la sua altezza va verso il cielo, tanto co la radice va verso l‟onferno: non 

altrimenti el signore Enea è percosso di qua e di là con assidue voci, e non altrimenti sentìe nel 

grande cuore stimoli e pungenti colpi: 
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mens immota manet; lacrimae volvontur inanes. 

  Tum vero infelix fatis exterrita Dido       450 

mortem orat: taedet caeli convexa tueri.  

Quo magis inceptum peragat lucemque relinquat,  

vidit, turicremis cum dona imponeret aris 

(horrendum dictu), latices nigrescere sacros  

fusaque in obscenum se vertere vina cruorem.      455 

Hoc visum nulli, non ipsi effata sorori.  

Praeterea fuit in tectis de marmore templum  

coniugis antiqui, miro quod honore colebat,  

velleribus niveis et festa fronde revinctum:  

hinc exaudiri voces et verba vocantis        460 

visa viri, nox cum terras obscura teneret; 

solaque culminibus ferali carmine bubo  

saepe queri et longas in fletum ducere voces;  

multaque praeterea vatum praedicta priorum  

terribili monitu horrificant. Agit ipse furentem       465 

in somnis ferus Aeneas; semperque relinqui  

sola sibi, semper longam incomitata videtur  

ire viam et Tyrios deserta quaerere terra: 

Eumenidum veluti demens videt agmina Pentheus  

et solem geminum et duplices se ostendere Thebas,      470 

aut Agamemnonius scaenis agitatus Orestes 

armatam facibus matrem et serpentibus atris  

cum fugit ultricesque sedent in limine Dirae. 
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la mente sua sta fissa e ferma; le lagrime si vollono in vano. 

Ma poi la infelice Dido spaventata da‟ fati desidera la morte, ed à in tedio di raguardare 

il cielo. Ed acciò che maggiormente compia quello che aveva cominciato, e lassi la luce, vidde 

quando poneva doni alli altari dove s‟arde l‟oncenso (cosa orribile a dire), divenire nero il sacro 

vino, e mutarsi in sangue oscuro. Questo che aveva veduto a nullo el disse, non pur alla suoro. 

Anco fu nel suo palazzo uno templo di marmo del suo marito antico, il quale aveva in molta 

riverenzia, ed era velato di bianchi veli e di festevoli frondi: da questo templo li pareva udire 

voci, e parole d‟uomo che chiamava, quando la notte oscura teneva la terra; e parevale che uno 

gufo solo spesso si lamentasse con tristo verso nel colmo del templo, e traesse longhe voci in 

pianto. Ed anco molte cose predette de primi sacerdoti inpaurano lei con terribile amonizione. 

Ed esso crudele Enea tormenta lei furiosa nel sonno; e sempre le pare essere abbandonata, e 

sempre andare sola senza compagnia per longa via, e i Tiri dimandare le lassate terre. Sì come 

Penteo fuore della mente vede le schiere delle Eumenide, e due Soli, e sè mostrare due Tebe; 

overo il greco Oreste stimolato nel luogo delle recitazioni, quando fugge la madre armata di 

fuochi e di serpenti oscuri, e le vendicatrici Furie seggono su la porta.
22
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 Il testo dice: 
 Eumenidum veluti demens videt agmina Pentheus, 
 Et solem geminum, et duplices se ostendere Thebas; 

 Aut Agamennonious scenis agitatus Orestes, 

 Armatam facibus matrem et serpentibus atris 
 Quum fugit, ultricesque sedent in limine Dirae. 
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Ergo ubi concepit furias evicta dolore 

decrevitque mori, tempus secum ipsa modumque       475 

exigit et maestam dictis adgressa sororem  

consilium vultu tegit ac spem fronte serenat:  

«Inveni, germana, viam (gratare sorori),  

quae mihi reddat eum vel eo me solvat amantem.  

Oceani finem iuxta solemque cadentem        480 

ultimus Aethiopum locus est, ubi maximus Atlas  

axem umero torquet stellis ardentibus aptum; 

hinc mihi Massylae gentis monstrata sacerdos,  

Hesperidum templi custos, epulasque draconi  

quae dabat et sacros servabat in arbore ramos,       485 

spargens umida mella soporiferumque papaver.  

Haec se carminibus promittit solvere mentis  

quas velit, ast aliis duras immittere curas,  

sistere aquam fluviis et vertere sidera retro; 

nocturnosque movet manis; mugire videbis        490 

sub pedibus terram et descendere montibus ornos.  

Testor, cara, deos et te, germana, tuumque  

dulce caput, magicas invitam accingier artis.  

Tu secreta pyram tecto interiore sub auras  

erige et arma viri, thalamo quae fixa reliquit       495 

impius, exuviasque omnis lectumque iugalem,  

quo perii, superinponas: abolere nefandi  

cuncta viri monumenta iuvat monstratque sacerdos». 
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Adunqua poi che vinta de dolore, le Furie l‟entraro nella mente, e poi che deliberoe di morire, 

seco medesimo delibera, e pensa el tempo e ‟l modo, e parla alla trista suoro con questi detti, 

ricoprendo nella faccia il suo consiglio, e nella vista serenando i pensieri: O suoro, rallégrati co 

la tua suoro, perciò che io ò trovata e veduta la via la quale mi renderà lui, overo me amante 

sciolta da lui. In quella parte dove comincia el mare Oceano, e dove si colca il sole, è l ultimo 

luogo d‟Etiopia dove el massimo Atlante sostiene coll‟omero il cielo ornato di stelle ardenti: da 

questo luogo è a me insegnata una sacerdotessa della gente di Marsilia, guardiana del tempio 

delle Esperide, e la quale dava le vivande al dragone, e serbava nell‟arbore i sacri rami, 

spargendo l‟umido mèle ed il pappavero che dà il sonno. Costei promette di sciogliere con 

parole le menti, quali ella voglia; e di mettere ad altre duri stimoli e pensieri; di fare stare ferma 

l‟acqua nei fiumi, e di vollare le stelle indietro; e chiama li spiriti notturni; e vedrai mughiare 

sotto i piei la terra, e li orni discendere de‟ monti. O cara suoro, io giuro per li Dei e per te, e per 

lo tuo dolce capo, ch‟io mal volentieri m‟apparecchio di fare l‟arte magica. Tu sacerdotamente
23

 

rizza l‟altare nella sala dentro all‟aere, e l‟arme che lassoe appesa nella camera quello empio e 

crudele, e anco tutti i suoi vestimenti, e il letto del matrimonio, per lo quale io perii, pone sopra 

l‟altare. Perciò che la sacerdotessa comanda e mostra che sieno distrutti tutti i pegni e 

ricordamenti dell‟amore di colui. 
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 Forse dee dire secretamente, avendo il testo: 
 Tu secreta pyram tecto interiore sub auras 
 Erige. 
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Haec effata silet; pallor simul occupat ora.  

Non tamen Anna novis praetexere funera sacris       500 

germanam credit nec tantos mente furores  

concipit aut graviora timet quam morte Sychaei.  

Ergo iussa parat. 

  At regina, pyra penetrali in sede sub auras  

erecta ingenti taedis atque ilice secta,        505 

intenditque locum sertis et fronde coronat  

funerea; super exuvias ensemque relictum  

effigiemque toro locat, haut ignara futuri.  

Stant arae circum, et crinis effusa sacerdos  

ter centum tonat ore deos, Erebumque Chaosque       510 

tergeminamque Hecaten, tria virginis ora Dianae.  

Sparserat et latices simulatos fontis Averni,  

falcibus et messae ad lunam quaeruntur aënis  

pubentes herbae nigri cum lacte veneni;  

quaeritur et nascentis equi de fronte revolsus       515 

et matri praereptus amor.  

Ipsa molam, manibusque piis altaria iuxta  

unum exuta pedem vinclis, in veste recincta,  

testatur moritura deos et conscia fati  

sidera; tum, si quod non aequo foedere amantis       520 

curae numen habet iustumque memorque, precatur. 

  Nox erat et placidum carpebant fessa soporem 

corpora per terras silvaeque et saeva quierant  
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Avendo dette queste cose, poi tace; ed insieme la palidezza occupa la faccia sua. In pertanto non 

crede Anna che la suoro li voglia celare la morte co le nuove cose sacre, nè comprende nella 

mente tanto furore quanto la Reina pensava, nè teme più gravi cose che ne la morte di Sicheio. 

Adunque apparecchia le cose comandate a lei. 

Ma la Reina, poi che fu rizzata la pira grande de‟ fuochi, e d‟elce segato nel segreto 

luogo della casa, all‟aere scuperto, essa inghirlanda il luogo e guarnisselo di frondi da morti; e 

sopra esso loca le vestimenta e la lassata spada, e compone nel letto la figura d‟Enea, non 

ignorante di quello che aveva disposto di fare. Stanno gli altari d‟intorno, ed ella sacerdotessa 

coi capelli sparti chiama in voce gridando trecento Dei, ed Erebo e Chaos, e la triplicata 

Echaten, cioè i tre nomi della vergine Diana.
24

 Ed aveva sparte acque simulate del fonte 

d‟Averno; e domandansi al lume di luna erbe tenere, e con latte di nero veneno, segate con falci 

di ferro; e domandasi il divelto amore del nascente cavallo, ed anzi rapito alla madre. Essa Dido 

sacrificò co le pure mani intorno agli altari, spogliata l‟uno de‟ piedi, e nella veste distinto,
25

 

come che doveva morire, parla agli Dei, ed alle stelle che sapevano il fine suo; e se alcuna Deità 

à cura quelli che amano iniquamente, sì la prega che sia justa e se ne ricordi. Notte era, e li corpi 

lassi prendevano il piacevole riposo per la terra, e le selve e li aspri mari si posavano; 
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 Il testo dice: 
 Tergeminamque Hecaten, tria virginis ora Dianae. 
25

 Il testo dice: 
 Unum exuta pedem vinclis, in veste recincta. 
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aequora, cum medio volvontur sidera lapsu,  

cum tacet omnis ager, pecudes pictaeque volucres,       525 

quaeque lacus late liquidos quaeque aspera dumis  

rura tenent, somno positae sub nocte silenti, 

lenibant curas et corda oblita laborum.  

At non infelix animi Phoenissa, neque umquam  

solvitur in somnos oculisve aut pectore noctem       530 

accipit: ingeminant curae rursusque resurgens  

saevit amor magnoque irarum fluctuat aestu.  

Sic adeo insistit secumque ita corde volutat:  

«En quid ago? rursusne procos inrisa priores  

experiar, Nomadumque petam conubia supplex,       535 

quos ego sim totiens iam dedignata maritos?  

Iliacas igitur classis atque ultima Teucrum  

iussa sequar? quiane auxilio iuvat ante levatos  

et bene apud memores veteris stat gratia facti?  

quis me autem, fac velle, sinet ratibusve superbis       540 

inrisam accipiet? nescis heu, perdita, necdum  

Laomedonteae sentis periuria gentis?  

quid tum? sola fuga nautas comitabor ovantis,  

an Tyriis omnique manu stipata meorum  

inferar et, quos Sidonia vix urbe revelli,        545 

rursus agam pelago et ventis dare vela iubebo?  

Quin morere, ut merita es, ferroque averte dolorem.  

Tu lacrimis evicta meis, tu prima furentem  
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quando le stelle si vollono nel loro mezzo corso, quando ogni campo tace, quando li aspri e 

selvosi campi tutti tengono i laghi liquidi, e chiari longamente, quando le bestie e li dipinti 

uccelli, tutti posti nel sonno per la tacita notte metigavano le sollecitudini loro, e i cuori 

dimenticati per le fadighe.
26

 Ma la infelice della mente Fenissa, non metiga i pensieri suoi, e mai 

non si sciogli ne sonni, nè cogli occhi nè col cuore prende la notte; raddoppiansi co lei i 

pensieri: e anco li amori surgono, cresce in furia, ed incostante si trae qua e là per grande ardore 

d‟ira. Cotanto pensava così la Reina in quello proposito, e così rivolle e pensa seco nel cuore.
27

 

Ecco, che fo io? Deh! provarò io derisa e schernita ancora quelli che mi domandaro prima per 

moglie? Ed umili domandarò i matrimoni di quelli di Numidia, i quali io ò già isdegnati tante 

volte di volerli per mariti? Adunque seguiroe le navi trojane, ed i loro ultimi comandamenti? 

Certamente io voglio seguire coloro i quali io innanzi aiutai, e rilevai, appo quelli che sono di 

buona memoria la grazia del vecchio fato dura e permane? Ma, fa il tuo volere, chi il permetterà 

e chi ti riceverà schernita ne le superbie navi? o non sai tu quello che tu ài perduto, non conosci 

tu ancora i pergiuri della gente trojana? Adunqua che farò? Seguiroe pure io sola li allegri 

nocchieri delle navi? O tramandarommi a quelli di Tiro con tutta la mia potenzia? e quelli i quali 

io appena divelsi della città di Sidone, menaroe ancora per mare, e comandarò che dieno le vele 

ai venti? Ma muore più tosto, siccome tu ài meritato; e tolle via el dolore col ferro. O suoro, tu 

venta dalle mie lagrime, tu prima 
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 Il testo dice: 
 ….. quum medio volvuntur sidera lapsu, 
 Quum tacet omnis ager, pecudes, pictaeque volucres, 

 Quaeque lacus late liquidos, quaeque aspera dumis 
 Rura tenent, sommo positae sub nocte silenti: 

 Lenibant curas, et corda oblita laborum. 
27

 Il testo dice: 
 At non infelix animi Phoenissa, nec unquam 
 Solvitur in somnos, oculisve aut pectore noctem 

 Adciscit: ingeminant curae; rursusque resurgens 

 Saevit amor; magnoque irarum fluctuat aestu. 
 Sic adeo insistit, secumque ira corde volutat. 



122 
 

 
 

his, germana, malis oneras atque obicis hosti.  

Non licuit thalami expertem sine crimine vitam       550 

degere, more ferae, talis nec tangere curas. 

Non servata fides cineri promissa Sychaeo». 

Tantos illa suo rumpebat pectore questus. 

  Aeneas celsa in puppi, iam certus eundi  

carpebat somnos rebus iam rite paratis.        555 

Huic se forma dei voltu redeuntis eodem  

obtulit in somnis rursusque ita visa monere est  

omnia Mercurio similis, vocemque coloremque 

et crinis flavos et membra decora iuventa:  

«Nate dea, potes hoc sub casu ducere somnos       560 

nec quae te circum stent deinde pericula cernis,  

demens, nec zephyros audis spirare secundos?  

illa dolos dirumque nefas in pectore versat, 

certa mori, variosque irarum concitat aestus.  

Non fugis hinc praeceps dum praecipitare potestas?      565 

iam mare turbari trabibus saevasque videbis  

conlucere faces, iam fervere litora flammis,  

si te his attigerit terris Aurora morantem.  

Heia age, rumpe moras; varium et mutabile semper  

femina». Sic fatus nocti se inmiscuit atrae.        570 

  Tum vero Aeneas subitis exterritus umbris  

corripit e somno corpus sociosque fatigat:  

«Praecipites vigilate, viri, et considite transtris;  
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gravi la furiosa di questi mali, e tu la poni dinanzi al suo nemico.
28

 Non mi fu licito di trarre la 

vita mia senza peccato, non legandomi al matrimonio, sì come io stava prima anzi ch‟io mi 

maritasse a lui, non mi fu licito di non toccare cotali pensieri! Non fu servata la fede promessa al 

cenere di Sicheo! Con tanti lamenti divelleva la Reina dal suo cuore.
29

  

Enea, già certo dell‟andare, nell‟alta poppa della nave prendeva i sonni, essendo già le cose 

dirittamente apparecchiate. A lui s‟offerse nel sonno la forma dello Deo, ritornato in nella 

medesima apparenzia, la quale figura pareva ancora che lui amonisse, in ogni cosa simile a 

Mercurio, e ne la voce e nel colore e ne‟ biondi capelli e nelle membra belle della giovanezza. O 

nato della Dea, puoi trare i sonni sotto questi pericoli? i quali poi ti stanno d‟intorno. O fuore 

della mente! nè odi spirare i prosperi venti?
30

 Colei, certa di morire, pensa nel cuore occulte 

malizie e fraudi e cose crudele da non nominare, e muove e rivolle seco ardori vari d‟ire Non 

fuggi tu quinci tosto, quando ti puoi affrettare? Tu già vedrai il mare turbarsi alle navi, e vedrai 

risplendere crudeli fuochi, e già le rive bollire di fiamme, se l‟aurora toccarà te dimorante in 

queste terre. Oh! rompe queste dimoranze. La femina è sempre varia e mutabile. Poi che ebbe 

così parlato, misesi fra la notte oscura. 

Ma Enea, allora spaventato da le subbite ombre, tolle il corpo dal sonno, e fatiga i 

compagni. O uomini, ratti vegghiate, e consedete ne‟ sedili delle navi; 
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 Il testo dice:  
 Tu, lacrimis evicta meis, tu prima furentem 
 His, germana, malis oneras, atque obiicis hosti. 
29

 Il testo dice: 
 Tantos illa suo rumpebat pectore questus. 
30

 Il testo dice: 
 Nec, quae te circum stent deinde pericula, cernis? 
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solvite vela citi. Deus aethere missus ab alto  

festinare fugam tortosque incidere funis        575 

ecce iterum instimulat. Sequimur te, sancte deorum,  

quisquis es, imperioque iterum paremus ovantes.  

Adsis o placidusque iuves et sidera caelo  

dextra feras». Dixit vaginaque eripit ensem  

fulmineum strictoque ferit retinacula ferro.        580 

Idem omnis simul ardor habet, rapiuntque ruuntque: 

litora deseruere, latet sub classibus aequor,  

adnixi torquent spumas et caerula verrunt.  

  Et iam prima novo spargebat lumine terras 

Tithoni croceum linquens Aurora cubile.        585 

Regina e speculis ut primum albescere lucem  

vidit et aequatis classem procedere velis  

litoraque et vacuos sensit sine remige portus,  

terque quaterque manu pectus percussa decorum  

flaventisque abscissa comas «Pro Iuppiter! ibit       590 

hic» ait «et nostris inluserit advena regnis?  

non arma expedient totaque ex urbe sequentur,  

diripientque rates alii navalibus? ite,  

ferte citi flammas, date tela, impellite remos!  

Quid loquor aut ubi sum? quae mentem insania mutat?      595 

infelix Dido, nunc te facta impia tangunt?  

tum decuit, cum sceptra dabas. En dextra fidesque! 

quem secum patrios aiunt portasse penatis,  
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ratti sciogliete le vele. Lo Deo, mandato dall‟alto cielo, comanda ch‟io m‟affretti, e ch‟io tagli le 

torte funi: ecco, vedete anco sollicita. O beato delli Dei, noi ti seguiamo qualunque tu se‟, e 

ancora lieti ubbidiamo all‟imperio. O sieci con noi placido, e il tuo aiutorio ne dona, e ne presta 

da cielo tempi prosperi e tranquilli. Così disse Enea; e trae della vagina la spada fulgoreggiante, 

e fiere i retinaculi delle navi col ferro nudo. Insieme medesimo ardore e desiderio tiene tutti; e 

tolgono sè inde ed affrettansi; lassaro le rive; ascondesi il mare sotto le navi; solliciti rompono le 

schiume, e fendono l‟onde. 

E la prima aurora, già lasciando il letto splendido di Titone, spargeva la terra di nuovo 

lume. La Reina del suo alto palagio come prima vidde biancheggiare la luce ed il navigio andare 

a piene vele, e le rive sentìe e li porti vacui senza remigatore, percotendosi il bello petto co la 

mano tre volte e quattro volte, e rompendosi i biondi capelli, poi disse: O Juppiter! andaranne 

questo forestiere, ed averacci ingannata nei nostri regni? nol guastaranno l‟armi nostre, e noi 

perseguiranno di tutta la città, e prenderannolo de lo suo navigio? Andate ratto, portate ratto il 

fuoco ne le navi sue, date le lance, movete i remi. Che dico io? o dove so io? quale insania muta 

la mente mia? O Dido piena d‟ogni miseria, isventurata e privata d‟ogni consolazione! Ora ti 

tocano l‟impii fati? Allora si convenne, quando tu li davi la verga del dominio. Ecco questa è la 

destra, la quale mi diede, questa è la fede sua; il quale dicono avere portati seco li Dei della 

patria! 
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quem subiisse umeris confectum aetate parentem!  

Non potui abreptum divellere corpus et undis       600 

spargere, non socios, non ipsum absumere ferro  

Ascanium patriisque epulandum ponere mensis?  

Verum anceps pugnae fuerat fortuna. Fuisset:  

quem metui moritura? faces in castra tulissem  

implessemque foros flammis natumque patremque       605 

cum genere exstinxem, memet super ipsa dedissem.  

Sol, qui terrarum flammis opera omnia lustras,  

tuque harum interpres curarum et conscia Iuno  

nocturnisque Hecate triviis ululata per urbes  

et Dirae ultrices et di morientis Elissae,        610 

accipite haec meritumque malis advertite numen  

et nostras audite preces. Si tangere portus  

infandum caput ac terris adnare necessest 

et sic fata Iovis poscunt, hic terminus haeret: 

at bello audacis populi vexatus et armis,        615 

finibus extorris, complexu avolsus Iuli  

auxilium imploret videatque indigna suorum  

funera; nec, cum se sub leges pacis iniquae  

tradiderit, regno aut optata luce fruatur,  

sed cadat ante diem mediaque inhumatus harena.       620 

Haec precor, hanc vocem extremam cum sanguine fundo.  

Tum vos, o Tyrii, stirpem et genus omne futurum  

exercete odiis cinerique haec mittite nostro  
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il quale dicono avere portato colli omeri el padre suo gravato di longa età! Non potei io tollere il 

suo corpo e spargerlo nell‟onde? non li compagni suoi, non esso Ascanio prendere col ferro e 

ponerlo a essere mangiato alle mense del padre? Ma la fortuna della battaglia era issuta 

dubbiosa ed incerta. Ma pure fusse issuto; cui temette
31

 io dovendo morire? Or pure avesse io 

messo el fuoco nelle navi ed avessele empiti di fiamme, e avesse ispinto e morto il figliuolo e ‟l 

padre co la schiatta sua, e me medesima avesse data sopra loro. O Sole il quale illumini co le tue 

fiamme tutte l‟opere della terra; e tu Juno facitrice ed operatrice di queste cure e sollecitudini di 

matrimoni, e le quali bene sai e conosci; e tu Echate chiamata di notte nelle incrociate delle vie 

per la città; e voi Furie vendicatrici delli peccati, e Dei della morente Elisa, ricevete queste cose 

e vollete ai mali la signoria e la potenzia vostra, secondo che meritano, ed udite i nostri prieghi. 

Se è pure necessità che ‟l capo da non nominare tocchi i porti navigando, pervenga alle terre; e 

se i fati di Jove domandano questo, e qui sta fisso el termino, almeno sia egli tormentato di 

battaglia e d‟armi di audace popolo, e nelle terre altrui divelto delle bracciate di Iulio, domandi 

aiutorio, e veggia indegne morti de‟ suoi; quando darà sè sotto leggi di pace iniqua, non usi del 

regno o vero della luce desiderata, ma caggia anzi dì in mezzo la rena non sepulto. Queste cose 

prego, questa ultima voce spargo con sangue. Anco voi, Cartaginesi, abbiate in odio la schiatta
32

 

ed ogni sua futura generazione, e mandate questi doni al nostro 

 

 

 

 

 

                                                        
31

 Vedi il Nanucci, Anal. crit., cit. pag. 172. 
32

 Schiatta veramente è pianta; lat. Stirps. «Ma lignaggio non è da legno, ma da linea. Franc. linage, cioè; quasi 

lineatio, serie, dipendenza.» (Salvini.) 
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munera. Nullus amor populis nec foedera sunto.  

Exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor,       625 

qui face Dardanios ferroque sequare colonos,  

nunc, olim, quocumque dabunt se tempore vires.  

Litora litoribus contraria, fluctibus undas 

imprecor, arma armis: pugnent ipsique nepotesque». 

  Haec ait et partis animum versabat in omnis,      630 

invisam quaerens quam primum abrumpere lucem.  

Tum breviter Barcen nutricem adfata Sychaei,  

namque suam patria antiqua cinis ater habebat:  

«Annam, cara mihi nutrix, huc siste sororem; 

dic corpus properet fluviali spargere lympha      635 

et pecudes secum et monstrata piacula ducat.  

Sic veniat, tuque ipsa pia tege tempora vitta.  

Sacra Iovi Stygio, quae rite incepta paravi,  

perficerest animus finemque imponere curis  

Dardaniique rogum capitis permittere flammae».      640 

Sic ait. Illa gradum studio celerabat anili.  

  At trepida et coeptis immanibus effera Dido, 

sanguineam volvens aciem maculisque trementis  

interfusa genas et pallida morte futura,  

interiora domus inrumpit limina et altos        645 

conscendit furibunda gradus ensemque recludit  

Dardanium, non hos quaesitum munus in usus.  

Hic, postquam Iliacas vestes notumque cubile  
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cienere; cioè, che nullo amore nè patti sieno con quelli popoli. Alcuno nasca delle nostre ossa 

vendicatore, il quale con fuoco e con ferro seguiti quelli che vennero di Troja, ora, nel futuro, e 

qualunque tempo duraranno i Cartaginesi ei Trojani; prego che sieno contrarie le rive alle rive, 

l‟onde all‟onde, l‟armi all‟armi; ed essi nipoti insieme guerreggino. 

Queste parole disse; e l‟animo traeva in tutte parti, desiderando sopra a tutte le cose di 

partire da sè la luce, la quale aveva molto in odio. Indi appresso parloe a Barachen nutrice di 

Sicheo: perciò che ‟l cenere oscuro di Sicheo, aveva lei molto per sua cara cosa nella patria 

antica; e disse cosi lei: O cara nutrice, aduce qui a me la suoro mia Anna, e dilli che s‟affretti di 

bagnare il corpo mio d acqua di fiume, e meni seco le pecore e le purgazioni, le quali io li 

mostrai. Così venga; e tu medesima vela le tempie mie de la pura benda. Le cose sacre 

cominciate, le quale io apparecchiai ad Jove Stigio, l‟animo mio è di compirle rettamente, e di 

ponere fine all‟amore e di mettere nella fiamma la pira del capo troiano ine figurato. Così disse 

Dido. E ella s‟affrettava d‟andare con istudio di molta sollecitudine. Ma Dido ratta e con molta 

furia nelle cose crudeli ch‟aveva cominciate, vollendo gli occhi sanguinei, e mutata di colore 

nella faccia tremante, e palida della morte futura, rompe la casa dentro, e furibondamente sale 

all‟alta pira e trane fuore la spada troiana, dono non domandato a cotale uso. Allora poi ch‟ebbe 

raguardate le vestimenta troiane, e il conosciuto 
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conspexit, paulum lacrimis et mente morata  

incubuitque toro dixitque novissima verba:        650 

«Dulces exuviae, dum fata deusque sinebat,  

accipite hanc animam meque his exsolvite curis.  

Vixi et quem dederat cursum Fortuna peregi 

et nunc magna mei sub terras ibit imago.  

Urbem praeclaram statui, mea moenia vidi,        655 

ulta virum poenas inimico a fratre recepi:  

felix, heu nimium felix, si litora tantum  

numquam Dardaniae tetigissent nostra carinae». 

Dixit et os impressa toro «Moriemur inultae,  

sed moriamur» ait, «sic sic iuvat ire sub umbras;       660 

hauriat hunc oculis ignem crudelis ab alto  

Dardanus et nostrae secum ferat omina mortis». 

Dixerat, atque illam media inter talia ferro  

conlapsam aspiciunt comites ensemque cruore  

spumantem sparsasque manus. It clamor ad alta       665 

atria; concussam bacchatur Fama per urbem. 

Lamentis gemituque et femineo ululatu  

tecta fremunt, resonat magnis plangoribus aether,  

non aliter quam si immissis ruat hostibus omnis  

Karthago aut antiqua Tyros flammaeque furentes       670 

culmina perque hominum volvantur perque deorum.  

  Audiit exanimis trepidoque exterrita cursu  

unguibus ora soror foedans et pectora pugnis  
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letto, un poco di moroe in pianto e in pensiero, e gittossi sul letto, e disse queste ultime parole: 

O dolci vestimenta, mentre che i fati e Deo il concedevano, ricevete questa anima e scioglietemi 

di questi pensieri. Io so vissuta, e ò compiuto il mio corso, il quale la fortuna mi diede; e ora la 

mia grande imagine andarà sotto la terra. Io locai la nobile città, vidi li miei edificii, vendicai il 

mio marito, e ricevetti la pecunia dello mio fratello nemico:
33

 O molto avventurata, se pur le 

navi de‟ Troiani mai non avessero toccate le nostre riviere! Così disse; e posta la bocca sul letto, 

disse: Noi morremo non vendicate, ma pur moriamo! Così mi giova d‟andare sotto l‟ombre. 

Veggia il crudele Troiano questo fuoco dall‟alto mare, e porti seco la indivinanza della nostra 

morte. 

Così aveva detto. E le compagne raguardano lei in mezzo fra cotali cose caduta per ferro, 

e veggiono la spada schiumosa di sangue, e le mani distese. Vanno le grida alli alti palagi; e la 

fama va tosto per la commossa città; le case risuonano di lamenti e di pianti e di voci di femine; 

e il cielo risuona per le grandi grida: non altrimenti che se tutta Cartagine fusse in ruina, essendo 

messi dentro i nemici, overo l‟antica Tiro; e le fiamme furiando si vollono per le case delli 

uomini, e per li alti templi delli Dei. Udìe queste grida la suoro isbigottita, e fuori di sè ismarita, 

ratto correndo, isquarciandosi il volto coll‟onghie, ed il petto coi pugni, 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
33

 Il testo dice: 
 …. poenas inimico a fratre recepi. 
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per medios ruit ac morientem nomine clamat:  

«Hoc illud, germana, fuit? me fraude petebas?      675  

hoc rogus iste mihi, hoc ignes araeque parabant?  

quid primum deserta querar? comitemne sororem  

sprevisti moriens? eadem me ad fata vocasses: 

idem ambas ferro dolor atque eadem hora tulisset.  

His etiam struxi manibus patriosque vocavi        680 

voce deos, sic te ut posita, crudelis abessem?  

Exstinxti te meque, soror, populumque patresque  

Sidonios urbemque tuam. Date volnera lymphis  

abluam, extremus si quis super halitus errat 

ore legam». Sic fata gradus evaserat altos       685 

semianimemque sinu germanam amplexa fovebat  

cum gemitu atque atros siccabat veste cruores.  

Illa gravis oculos conata attollere rursus  

deficit; infixum stridit sub pectore volnus.  

Ter sese attollens cubitoque adnixa levavit,        690 

ter revoluta torost oculisque errantibus alto  

quaesivit caelo lucem ingemuitque reperta.  

  Tum Iuno omnipotens longum miserata dolorem  

difficilisque obitus Irim demisit Olympo, 

quae luctantem animam nexosque resolveret artus.       695 

Nam quia nec fato, merita nec morte peribat,  

sed misera ante diem subitoque accensa furore,  

nondum illi flavom Proserpina vertice crinem  
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ed il petto coi pugni, e per mezzo la moltitudine della gente va gridando, e chiama per nome lei 

che moriva, dicendo: O suoro, questo fu quello? me domandavi tu con fraude questo? a me 

questa pira m‟apparecchiavi; questo il fuoco e li altari apparecchiavano? O abbandonata e 

diserta, che domandarò io prima? O sprezzasti morendo la tua compagna suoro? Or pur 

m‟avessi tu chiamata a medesimi fati, ed uno medesimo dolore ed una medesima ora ce 

n‟avesse portate col ferro ambedue. Anco io composi con queste mani l‟altare, e chiamai in voce 

li Dei della patria; così crudele mi partisse io, poi che tu se‟ morta? O suoro, io spensi te e me ed 

il popolo e li padri di Sidone, e la tua città. Date le ferite all‟acque, acciò ch‟io le lavi, e se 

alcuno estremo ed ultimo alito v‟è rimaso, che io lo recolga co la bocca. Poi ch‟ebbe così parlato 

salse nelli alti gradi della pira, ed abbracciando la suoro mezza morta curava lei piangendo, ed 

asciugavale il sangue oscuro co la veste. Ella sforzandosi di levare li occhi gravi, ancora viene 

meno; stride la ferita fissa sotto il petto. Tre volte levandosi suso, sforzandosi col gomito 

levossi, e se rivolse tre volte nel letto, colli occhi erranti domandò la luce dall‟alto cielo, e 

conoscendo la luce pianse. 

Allora Juno onnipotente, avendo misericordia e compassione del longo dolore e del 

malagevole dipartimento, mandoe l‟Arco da cielo, il quale la combattente anima risciogliesse e 

l‟annodate membra del corpo, perciò che ella degnamente non periva nè di fato nè di morte. Ma 

misera anzi dì e accesa di subbito furore, per ciò che ancora Proserpina l‟aveva tolti del capo 
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abstulerat Stygioque caput damnaverat Orco.  

Ergo Iris croceis per caelum roscida pinnis        700 

mille trahens varios adverso sole colores  

devolat et supra caput astitit: «Hunc ego Diti  

sacrum iussa fero teque isto corpore solvo».  

Sic ait et dextra crinem secat: omnis et una  

dilapsus calor atque in ventos vita recessit.       705 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



135 
 

 
 

i biondi capegli, e ancora non l‟aveva destinata all‟onferno. Adunque l‟Arco roscido, traendo 

per lo cielo co le penne dei loro mille varii colori dal sole contraposto, voloe e stette sopra al 

capo di lei dicendo: Io comandata porto questa sacra chioma a Plutone e te sciolgo di questo 

corpo. Così disse, e co la destra sega i capelli. Ed insieme partissi ogni calore, e la vita se 

n‟andoe nei venti. 
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PREFAZIONE D’ALESSANDRO PACCIO DE’ MEDICI NELLE 

TRAGEDIE DIDO IN CARTAGINE e IFIGENIA IN TAURIS  

AL SANTISSIMO E SUMMO PONTIFICE CLEMENTE VII 

 

Essendo la poesia, secondo che
1

 afferma Aristotele nel libro della sua Poetica, 

imitazione del vero, la tragedia, di tutte le altre specie d‟essa, meritamente esser si dice più 

nobile e più perfetta imitazione. Conciò sia che
2
 de i poemi, li quali si chiamano animati, cioè 

atti a ricevere il vivo spirito della recitazione, come sono mimi, satiri e comedie, questa più 

eccellente essere si dimonstra, per avere più nobile e più degno subietto, essendo imitazione 

della vita eroica. Delli altri similmente non animati
3
, come sono essametri, elegi, iambici, falecii 

e tali, tanto ancora più eccellente e più degna, quanto ciascuna creatura animata e viva di 

qualunque altra non animata e non viva è più eccellente e più degna
4
.  

Il quale poema
5
 in quanta stima sia apresso di tanto filosofo

6
, facilmente da questo si può 

conoscere, che d‟esso principalmente scrive e di tutte le parti pienissimamente tratta. Puosi oltra 

                                                        
1
  secondo che: secondo ciò che.  

2
 Conciò sia che: è presente nel testo anche l‟oscillazione con ciò sia cosa che. Espressione tipica della lingua 

cancelleresca. Ha funzione concessiva: essendo che (Rohlfs, Sintassi, 776). 

3
 delli altri similmente non animati: dei poemi similmente non animati. 

4
 Essendo la poesia […] più degna: questo paragrafo sì rifà a quello che Aristotele sostiene nel II capitolo della 

Poetica: «ἐλ αὐηῇ δὲ ηῇ δηαθνξᾷ θαὶ ἡ ηξαγῳδία πξν̀ο ηὲλ θσκσδίαλ δηέζη εθελ· ἡ κὲλ γὰξ ρείξνπο ἡ δὲ βειηίνπο 

κηκεζζαη βνύιεηαη ηῶλ λῦλ» (In questa differenza sta anche il divario tra la tragedia e la commedia, giacché l‟una 

tende ad imitare persone migliori, l‟altra peggiori di quelle esistenti) (56). Tra parentesi indichiamo, d‟ora in avanti, 

le traduzioni per le citazioni in greco antico. Le traduzioni in italiano sono tratte da quelle fornite dal curatore 

dell‟opera presa in esame o tradotte dalle versioni dei curatori, se scritte in altre lingue. 

5
 Il quale poema: la tragedia. 
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di questo
7
 comprendere in che conto sia suto

8
 e quanto convenientemente [r 1]

9
 sempre 

approvato dalli antiqui secoli, non solo da quel che molti dottissimi e approbatissimi
10

 autori 

greci e latini ne scrivono, dalli quali frequentemente allegati si truovano i versi tragici, ma 

eziandio
11

 dalle reliquie delli superbi teatri e anfiteatri che ancora alli occhi nostri non senza 

maraviglia appariscono. Nella cui facultà di tanti eccellenti autori che scrissero, li quali saria 

longo adesso a racontare, solamente restati sono de i latini Seneca e de i greci, in ciò assai di noi 

più felici, Eschilo, Sofocle ed Euripide approvatissimi e nobilissimi autori; benché ancora di 

questi molte e molte tragedie alli tempi nostri non si truovino.  

Per la qual cosa essendo io suto molte volte in tali considerazioni e avendo da un tempo 

in qua avuto l‟animo agli scrittori tragici,
12

 particularmente questa estate passata, trovandomi 

contro a mia voglia lontano dalla Santitità Vostra nelle solitarie ville
13

 del paese nostro, dove mi 

era ridutto
14

 fuggendo la grave peste che all‟ora vessava
15

 la città di Firenze, mi venne voglia di 

consumare tale ocioso tempo non solo nella lezione
16

 d‟esso Euripide, il quale assiduamente 

                                                                                                                                                                                  
6
 tanto filosofo: cotanto, così grande filosofo (Aristotele). 

7
 Puosi oltra di questo: si può oltre a questo. 

8
 suto: abbreviazione di essuto, significa stato (Rohlfs, Morfologia, 622). 

9
 [r 1]: questi riferimenti, tra parentesi quadra, indicano il termine, l‟ultimo verso di ogni carta. 

10
 approbatissimi: approvatissimi.  

11
 eziandio: altresì, anche, pure. 

12
 avendo da un […] scrittori tragici: essendomi, da tempo a questa parte, affezionato intensamente agli scrittori 

tragici. 

13
 ville: terre, poderi, possedimenti. 

14
 ridutto: forma toscana dal perfetto dussi. Ritirato, rifugiato (Rohlfs, Fonetica, 71). 

15
 vessava: tormentava. 

16
 lezione: lettura. 
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aveva alle mani,
17

 ma ancora di essercitar lo ingegno, componendo qualche cosa in questa 

facultà,
18

 stimando per simil modo [v 1] possere
19

 e rendere onesta ragione dell‟assenza mia alla 

Santità Vostra e ritornando riportarle delli studii miei qualche frutto non ingrato. La qual 

provincia benché mi fusse sopra le forze mie,
20

 nientedimeno
21

 lo amore e sete di tanto 

eccellente spettacolo, desiderato sommamente e mal gustato alli tempi nostri, m‟indusse forse 

troppo animosamente a tentare sì difficile impresa. In la quale in prima mi occorse dovere 

scrivere nello idioma latino, come più degno e più conveniente alla Santità Vostra. Dipoi 

considerato tale specie di poema,
22

 come è detto, essere ordinato
23

 per la recitazione ne i 

magnifici spettacoli per documento della vita eroica, iudicai dovere essere e più commune e più 

grato,
24

 se fosse scritto nella lingua nostra e che se la Santità Vostra in qualche occasione 

volesse dare tale spettacolo, piacendoli
25

 in ciò avere non tanto respetto a sè, quanto ad altri, lo 

avesse ad approvare
26

 più composto in volgare lingua che in latina.  

                                                        
17

 aveva alle mani: avevo sotto gli occhi, avevo ben presente, conoscevo profondamente. La desinenza in -a per la 

prima persona dell‟imperfetto è tipica dell‟italiano antico (Rohlfs, Morfologia, 550). 

18
 in questa facultà: su questo argomento. 

19
 possere: espressione senese da posso (Rohlfs, Morfologia, 617). Potere. 

20
 La qual […] le forze mie: sebbene la permanenza in provincia fosse al di sopra delle mie volontà. 

21
 nientedimeno: tuttavia. 

22
 specie di poema: la tragedia. 

23
 ordinato: progettato, ideato.  

24
 e più commune e più grato: sia più comune sia più grato. Questa struttura e …. e ... è una forma correlativa, 

(Rohlfs, Sintassi, 759). 

25
 piacendoli: piacendole. Il li per il pronome complemento di termine alla terza persona maschile o femminile è 

tipico del toscano (Rohlfs, Morfologia, 457). 

26
 lo avesse ad approvare: lo dovesse approvare (Rohlfs, Sintassi, 710). 
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A che mi fece al tutto resolvere il considerare quanta stima universalmente sia fatta e 

massime
27

 alli tempi nostri di tale idioma, nel quale molti litteratissimi e eccellenti omini hanno 

scritto e scrivono assiduamente non solo opere gravissime ma ancora regole particularissime, 

de[r 2]dicandole allo augustissimo nome della Santità Vostra.
28

 Tanto che parendomi sì come 

più proprio e più facile a me, più ancora convenisse e al loco e al tempo, mi missi in tale idioma 

a comporre la tragedia Didone in Cartagine, osservando il precetto oraziano, il quale più 

appruova nella sua mirabile poetica gli argumenti tragici trattati da Omero, che
29

 il fingere 

nuove persone e nuovi casi essornati
30

 non dimeno e ripieni di quelle parti che rendono assoluto 

ed esculto
31

 tal poema.
32

 Il che
33

 similmente osservano i greci tragici, a i quali certo felicemente 

apparisce essere successo. E però, come vedrà la Santità Vostra, in gran parte in essa
34

 tragedia 

                                                        
27

 massime: soprattutto, particolarmente. 

28
 A che mi fece […] Santità Vostra: questa affermazione, come spiega chiaramente Sorella, mostra da una parte 

l‟ammirazione per il Trissino e dall‟altra la polemica con lo stesso autore vicentino per la sua riforma sull‟alfabeto. 

La frase molti litteratissimi e eccellenti omini hanno scritto e scrivono assiduamente non solo opere gravissime è 

dedicata sicuramente al Trissino che, nei mesi precedenti alla stesura della Dido e dell‟Ifigenia, aveva pubblicato 

diverse sue opere, inclusa la Sofonisba. Trissino nel 1524 aveva stampato con un nuovo alfabeto l‟Epistola de le 

lettere nuovamente aggiunte ne la lingua italiana. Nell‟indicazione regole particularissime va vista una vena 

polemica a questa pubblicazione trissiniana, alla luce soprattutto della lettera che Pazzi aveva scritto al Vettori il 4 

maggio 1524 (243-250). In questa lettera, pubblicata da Pio Rajna nel 1898, Pazzi sostiene: «Qui la Achademia 

Tragica, idest di Castello, in qua principalis est Trixinus ille Tragicus, è resoluta, doppo molta consulta circa alla 

lingua vulgare, di aggingere litere allo alphabeto vulgare, ciò è uno omega et uno epsilon et uno altro .υ., dicendo 

che non si pronuntia omni o uniformemente; et così li altri. Similiter uno altro z. Et per Dio che io non burlo, che si 

stampa la tragedia di messer Giangiorgio con queste additioni di litere! Sopra che si è decto molto; et Philippo 

[Filippo Strozzi] ancora assai sopra questo ha decto la opinione sua; in modo che quel che noi ri[di]cule diciavamo, 

loro lo fan da vero. Vedremo come riuscirà. Ho paura che di tragedia non diventi comedia; idest ridicula» (14-15). 

29
 che: piuttosto che. 

30
 essornati: adornati, abbelliti. 

31
 esculto: scolpito. 

32
 osservando il precetto […] tal poema: Pazzi rielabora i versi 128-130 della Lettera ai Pisoni meglio conosciuta 

come L‟arte poetica di Orazio: «Difficile est proprie communia dicere; tuque / rectius Iliacum carmen deducis in 

actus / quam si proferres ignota indictaque primus» (930). 

33
 Il che: la qual cosa. Questa struttura si ritrova nel testo in altre forme come: nel che, in che, del che. Il significato 

è sempre il medesimo: nella qual cosa, della qual cosa. 

34
 essa: questa. 
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ho imitato Vergilio adiungendo molte cose pertinenti alla essornazione
35

 e disposizione del 

poema. Dal quale confesso ingenuamente aver tolto il più che ho potuto e tutto quello che ho 

giudicato dovere aver grazia
36

 in tal contesto. Sì come apparisce manifestamente esso
37

 aver 

fatto con somma elezione non solo con Omero, Esiodo e Teocrito de i greci, Ennio e Lucrezio 

de i latini, ma ancora più particularmente nello affetto amoroso della sua Didone con Apollonio 

nel quarto della Argonautica, quando descrive il furioso amo[v 2]re di Medea.  

La qual tragedia poi che io ebbi assoluta
38

 secondo le tenui forze dello ingegno mio e 

secondo che pativa
39

 all‟ora il tempo e il solitario loco, mi parse ancora da tentare più oltre. E 

così mi missi a scrivere la tragedia di Ifigenia in Tauris composta da Euripide, osservando in 

quella non solo la disposizione in tutto del proprio autore, ma ancora il senso continuatamente; 

non mi restringendo però alle leggi del tradurre ma, ben quanto mi fusse lecito nello idioma 

nostro, sforzandomi di trarre la sustanza di tutti li versi suoi. Nel che certo
40

 ho trovato 

grandissima difficultà. Massime non mi essendo voluto estendere più che patisca la forma 

tragica e sopra tutto nelli cori, nelli quali quelli che hano scritto in anzi a me, e vulgare e latino, 

hano fatto a sicurtà
41

 con li autori che hano tradutti o imitati. Benchè io però non danni il 

consiglio loro, conciò sia cosa che essendo molto nuovo e inusitato
42

 questo modo di canto a 

                                                        
35

 essornazione: abbellimento, ornamento. 

36
 dover aver grazia: reputare favorevole. 

37
 esso: egli (Virgilio). 

38
 assoluta: assolta, compiuta. 

39
 secondo che pativa: sebbene che patissi.  

40
 certo: certamente. 

41
 Hano fatto a sicurtà: li hanno garantiti, riferito ai cori.  

42
 inusitato: insolito. 
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noi, sto assai sospeso
43

 e inresoluto se debba essere approvato da quelli che hanno essatto 

giudicio in tal professione.  

Tornando ad Ifigenia in Tauris dico aver preso a scrivere questa, essendomi parsa non 

tanto più dotta, più [r 3] eloquente, più affettuosa o più sentenziosa d‟ogni altra, quanto manco 

lacrimevole e funesta e in la quale oltra ad un raro essemplo d‟amicizia di Pilade e d‟Oreste, sia 

il successo lieto. Onde
44

 ancora si possa trarre una profittevole e salutare considerazione; cioè 

che sì come il sincero e santo amore d‟amicizia partorisce il più delle volte felici successi, 

parimente il disordinato e illecito produca lacrimevole e misero essizio.
45

 Le quali cose allora 

non solo furno
46

 assai secondo l‟animo mio, levatosi di fresco da quella crudelissima e 

acerbissima morte di Didone, ma ancora stimai che la Santità Vostra leggendo l‟una e l‟altra si 

avesse in questa al quanto più a delettare. In modo che se bene conosceva tal tragedia dovermi 

portare molta difficultà, per essere rarissima e senza alcuna chiosa o altre interpretazioni, tanto 

non dimeno approvai tale argumento e lo giudicai dover essere grato alla Santità Vostra che, non 

avendo respetto a difficultà alcuna, fu eletta da me e dipoi scritta e assoluta secondo il modo 

dell‟altra.  

Quanto alli versi che ho usato in essa, massime quelli che sono in loco delli antiqui 

tragici, conosco manifestamente che offenderanno nella prima giunta
47

 il lettore, parendo non [v 

3] solo nuovi e inusitati, come certo sono, ma ancora aspri e forse inetti. Non dimeno alcune 

                                                        
43

 sospeso: incerto, dubbioso, ansioso. 

44
 onde: da dove. 

45
 essizio: rovina, danno gravissimo, distruzione. 

46
 furno: furono. 

47
 nella prima giunta: a prima vista. 
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ragioni mi hanno persuaso ad approvare più presto tale specie di versi in tale composizione che 

ogni altra, infra le quali è questa: che mi sono parsi più simili alli antiqui tragici greci e latini. 

Non tanto nel numero delle sillabe, quanto nel tenue suono che d‟essi resulta, giudicandoli 

ancora più proporzionati e più atti a i colloquii che si ricercano, come dice Flacco in tal 

poema,
48

 che li altri, li quali sono usati dalli poeti vulgari nelle loro opere d‟altra sorte. 

Similmente avendo visto per esperienza che li spettacoli che si recitano oggi, composti in quella 

specie di versi tanto sonori, sono manco grati che quelli che si recitano composti in prosa. La 

qual mera prosa, perché non è da approvare massime in tragedie, mi pare che necessariamente si 

debba ricorrere ad una specie di metro non molto dissimile alla prosa, nel quale sia non dimeno 

occultamente
49

 numero e simmetria poetica. Il che dico essere in questa specie di versi e in ogni 

altra più e meno, nella quale sia osservazione e legge determinata. Purché la quantità delle 

sillabe non ecceda la forma del verso, perché tal nu[r 4]mero e simmetria si causano da quella 

uniformità osservata continuamente. In modo che, concludo, aver questa specie di metro tanto 

suono che basta al fuggire la licenziosa bassezza della prosa, essendoci osservazione non poca, 

come apparisce a chi bene lo considera ed essamina e d‟altra banda
50

 non tanto suono che possa 

interrompere la gravità del colloquio necessario e proprio del poema tragico. Perché il troppo 

suono, si vede per esperienza, in modo
51

 impedire l‟animo dello spettatore intento alla dolcezza 

della recitazione, che necessariamente alli tempi nostri, s‟è posta da canto in gran parte la rima, 

la quale a me pare che sconvenga manco al non essere usata in questi versi che in quelli, nelli 

                                                        
48

 Giudicandoli […] in tal poema: il riferimento è ancora a L‟arte poetica, nella parte in cui Orazio parla del metro, 

ai versi 79-82: «Archilochum proprio rabies armavit iambo; / hunc socci cepere pedem grandesque cothurni, / 

alternis aptum sermonibus et populares / vincentem strepitus et natum rebus agendis» (928). 

49
 occultamente: oculatamente, accortamente. 

50
 banda: parte. 

51
 in modo: in tale misura. 
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quali è per longo uso recetta
52

. Del che non dimeno migliore e più vero iudicio si potrà fare con 

la esperienza della recitazione. Potrei addurre molte cose, e della invenzione delli versi tragici, e 

delli numeri d‟essi e insieme più autorità che quadrerebbono a tale proposito, le quali ho posto 

da parte avendo voluto solo brevemente toccare quello che acciò
53

 ha mosso l‟animo mio. Il che 

quando sia approvato
54

 da quelli che hanno e dottrina [v 4] e giudicio e massime della Santità 

Vostra, sarà interamente ancora da me approvato. Perché confesso ingenuamente stare
55

 sospeso 

e credere, sì come li versi usitati
56

 troppo sonori a iudicio mio sono alieni e non proprii a tale 

specie di poema, possersi
57

 ancora aggiungere a questi o di nuovo trovare altre migliori 

osservazioni.  

A me basti per adesso quando bene non abbi portato,
58

 secondo il desiderio mio, alla 

Santità Vostra grato frutto delli studii, averli almeno reso qualche conto del tempo consumato in 

assenza d‟essa in tali composizioni, le quali adesso insieme con questa così fatta prefazione li 

mando. Non perché quasi assoluto e perfetto parto stimi dover venire in luce dedicato 

degnamente allo augustissimo nome della Santità Vostra, ma bene
59

 in qualunche modo si
60

 sia, 

                                                        
52

 che sconvenga […] recetta: che si convenga usare più in prosa che nei versi tragici. Nella qual prosa è una ricetta 

usuale per il largo uso fattone. 

53
 acciò: a questo scopo. 

54
 Il che quando sia approvato: la qual cosa quando sarà approvata. Uso di quando seguito dal congiuntivo per 

indicare un‟azione futura (Rohlfs, Sintassi, 694). 

55
 confesso ingenuamente stare: confesso ingenuamente di stare. Stare è un oggetto accusativo, per questo motivo 

nell‟italiano antico il di può essere omesso (Rohlfs, Sintassi, 702). 

56
 usitati: usuali. 

57
 possersi: si può. 

58
 quando bene non abbi portato: sebbene io non abbia portato. Abbi è una forma toscana popolare. Nel testo si può 

trovare questa forma per tutte le tre persone singolari del congiuntivo presente anche se in alcuni casi sono presenti 

anche le forme moderne abbia (Rohlfs, Morfologia, 556). 

59
 bene: anche, bensì. 
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come opera di persona dedicatissima e obligatissima a quelLa. Acciochè persino a tanto che non 

li porto
61

 più degne composizioni, in che tutta volta
62

 non solo l‟ingegno ma ancora
63

 il calamo 

affatico, possi essere causa di divertire a qualche tempo e sollevare la occupata mente sua in 

tante e sì gravi cure che senza intermissione premono lo invittissimo
64

 animo di quelLa per la 

salute universale e felice stato del po[r 5]polo cristiano. In che certo qualunche laude se le 

attribuisce, apparisce esser poca e molto inferiore di quella [che] si conviene a sì inclita
65

 e 

gloriosa virtù. 

In Roma, XXX Decembre MDXXIIII 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                  
60

 si: esso, riferito al parto dei suoi studi. 

61
 Acciochè persino a tanto che non li porto: poiché fino a che non le porti. 

62
 tutta volta: contemporaneamente. 

63
 ancora: anche. 

64
 invittissimo: indomito, infaticabile. 

65
 inclita: illustre, nobile, gloriosa. 
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La scena della fabula si finge in Cartagine. 

Della tragedia Dido in Cartagine, Persone: 

 Ombra di Sicheo 

 Coro di donne tirie 

 Dido 

 Anna 

 Enea 

 Acate 

Mercurio 

Iarba 

Nuncio 

Brance, nutrice di Sicheo 

L‟Ombra di Sicheo fa il prologo [v 5] 
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TRAGEDIA DIDO IN CARTAGINE  

COMPOSTA PER ALESSANDRO PACCIO DE’ MEDICI 

 

Ombra di Sicheo
1
 Contr‟a l‟eterne leggi del cieco regno 

   Dall‟abisso profondo venuto sono 

   Nel secol de i viventi due volte
2
 poi 

   Ch‟io fui casso del lume dell‟alma vita.
3
 

   L‟ombra son di quel miser Sicheo, a cui
4
    5 

   Ricco tesor fu causa d‟acerba morte
5
 

                                                        
1
 Ombra di Sicheo: l‟idea di far recitare il prologo ad un fantasma non è originale. Si pensi all‟Ecuba di Euripide, in 

cui il fantasma di Polidoro, venuto dall‟aldilà, si presenta in sogno a Ecuba nel prologo. Simile a questa sono anche 

le presenze dell‟ombra di Tieste nell‟Agamennone e di Tantalo nel Tieste di Seneca. Citiamo di seguito gli incipit 

delle tre tragedie per mostrare le palesi somiglianze. Fantasma di Polidoro: «ʽΉθσ λεϰξῶλ ϰεπζκῶλα ϰαὶ ζϰόηνπ 

πύιαο / ιηπώλ, ἵλ‟ ̔Άηδεο ρσξὴο ᾤϰηζηαη ζεῶλ» (Sono giunto qui, lasciando l‟abisso dei morti e le porte delle 

tenebre, dove Ade vive separato dagli altri dei) (vol. 2: 58); Ombra di Tieste: «Opaca linquens Ditis inferni loca, / 

adsum profundo Tartari emissus specu» (vol. 2: 174); Ombra di Tantalo: «Quis inferorum sede ab infausta extrahit / 

avido fugaces ore captantem cibos, / quis male deorum Tantalo visas domos / ostendit iterum?» (vol. 2: 300). Nella 

Polissena di Sofocle vi era un‟altra ombra , quella di Achille ma di questa tragedia abbiamo solo pochi frammenti . 

L‟ombra d‟Achille si presentava così: «̕Αϰηὰο ἀπαίσλάο ηε ϰαὶ κειακβαϑεο / ιηπνῦζα ιίκλεο ἦιϑνλ, ἄξζελαο ρνὰο 

/ ̓Αρέξνληνο ν̓μππιῆγαο ἐρνπ́ζαο γν́νπο » (Ho lasciato le rive oscure, vuote di canti gioiosi, della palude; le acque 

infeconde dell‟Acheronte che risuonano di gemiti acuti) (vol. 2: 962).  

2
 due volte: questa è la seconda volta che l‟ombra di Sicheo ritorna nel mondo dei vivi. La prima volta era apparso a 

Didone per rivelarle come era stato assassinato dal fratello Pigmalione. 

3
 casso del lume dell‟alma vita: privato delle luce dell‟anima vitale. Dante, Inferno, canto XXVI, vv. 130-131: 

«Cinque volte racceso e tante casso / lo lume era di sotto da la luna» (vol. 1: 218). Petrarca, Canzoniere, CCXCIV, 

v. 6: «Amor de la sua luce ignudo et casso» (vol. 2: 1303). Boiardo, Orlando innamorato, libro I, canto V, ottava 

50.5: «Or foss‟io stato della vita casso» (vol. 1: 115). Ariosto, Orlando furioso, canto X, ottava 94.5: «né di luce 

dïurna in tutto casso» (220); canto XXIX, ottava 46.7-8: «narrò che poi che Mandricardo casso / di vita fu, la spada 

hebbe Gradasso» (725). Le edizioni moderne dell‟Orlando furioso si basano sull‟edizione del 1532, testo che Pazzi 

non avrebbe mai potuto leggere. Per questo motivo ogni citazione presa da quest‟opera si riferisce all‟edizione del 

1516 che era composta da 40 canti e non da 46. Si avvisa quindi il lettore che i riferimenti ai canti e alle ottave 

variano dalle moderne edizioni dell‟Orlando furioso. 

4
 a cui: al quale. Questa forma si ritrova spesso nell‟opera. 

5
 acerba morte: Petrarca, Canzoniere, CCCXXIII, v. 11: «vinse molta bellezza acerba morte» (vol. 2: 1406). 

Boccaccio, Filocolo, libro II, capitolo 53.6: «Ahi, anime del mio misero padre e de‟ suoi compagni e della mia 



148 
 

 
 

   Per man del fer Pigmalion
6
 ch‟ebb‟ardire 

   Nel cospetto de‟ sacri Penati Dei
7
 

Per fraude ascosa ancidermi, e così anciso
8
 

   Empiamente, celato tenermi a quella     10 

   Mia cara sposa Elissa,
9
 e allui sorella, 

   Che mi fe‟ saper morte assai più d‟amaro. 

   Questa io sol per salvar, e seco il tesoro
10

 

   Cagion del fero fatto,
11

 all‟or da Plutone 

   Imperata licenza,
12

 tornai nel mondo     15 

   E me li monstrai
13

 in sogno di sangue pieno 

   E da mille ferite di vita estinto.
14

 

   La qual inteso il caso in le navi ascese 

   Presto
15

 col prezioso avere, inimica 

   Fatta di quel che seco un medesmo ventre    20 

                                                                                                                                                                                 
dolente madre, i quali per me acerba morte sosteneste» (207). Poliziano, Stanze, libro II, ottava 35.3-4: «troppo 

felice, se nel suo diletto / non mettea Morte acerba il crudel morso» (233). Ariosto, Orlando furioso, canto VI, 

ottava 10.3: «troppo mia morte fôra acerba e rea» (111). 

6
 Fer Pigmalion: fiero, nel senso di crudele e spietato.  

7
 Penati Dei: gli dei penati erano le divinità domestiche o statali. 

8
 Per fraude ascosa ancidermi, e così anciso: per frode nascosta uccidermi, e così ucciso. 

9
 Elissa: altro nome di Didone. 

10
 e seco il tesoro: e con lei il tesoro. 

11
 Cagion del fero fatto: ragione dell‟efferato fatto. 

12
 Imperata licenza: avendo ricevuto il permesso. Imperata proviene dal verbo latino impero, -as, -avi, -atum, -are. 

La struttura ricalca la forma dell‟ablativo assoluto latino. 

13
 E me li monstrai: E mi mostrai a lei. 

14
 estinto: privato. 

15
 ascese presto: salì senza indugio. 
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   Albergo avuto avea,
16

 e in tal guisa, lasciando 

   La patria Tir s‟en venne col viril core
17

  

   Nel bel litto
18

 di Libia, là ove ricetto
19

 

   Trovò per prezzo quanto prese di spazio 

   Del tor la pelle
20

 e infra el palude di Bragade
21

 [r 6]  25 

   E il mar, edificò la superba Birsa 

   Che or cinta d‟alte mura e minaci
22

 torri 

   Formata è tal città, ch‟ancor farà grave 

   Timore al marzio popolo che debbe avere 

   Dal grande Enea origine per fatal legge.
23

    30 

   Felice sopra ogn‟altra donna costei 

   Potea chiamarsi, se l‟amor ch‟a me suo 

                                                        
16

 inimica […] avuto avea: divenuta nemica di colui che aveva condiviso con lei il ventre materno (Pigmalione). La 

caduta della v in avea è un elemento tipico dell‟imeperfetto indicativo toscano, ancor oggi presente in alcuni 

dialetti, che si trova in altri verbi della tragedia (Rohlfs, Morfologia, 550). 

17
 s‟en venne col viril core: se ne andò con animo virile. Boiardo, Orlando innamorato, libro II, canto XXIV, ottava 

2.5: «Manifestando fuore il cor virile» (vol. 2: 940). 

18
 litto: ant. e lett. per lido. 

19
 ricetto: luogo in cui ci si rifugia o ci si nasconde. Rifugio, albergo. 

20
 Del tor la pelle: la storia della pelle del bue o del toro è presente anche in Dionigi il Periegeta (II sec. d. C.), nella 

sua Descrizione della terra, v. 195: «Καξρεδὼλ, ἣλ κπ͂ζνο π̔παὴ βν ῒ κεηξεζῆλαη» (Cartagine, che il mito narra sia 

stata misurata con la pelle del bue) (112) e nel Commentario di Eustachio di Tessalonica a Dionigi , scritto nel XII 

secolo, capitolo 195: «Καξρεδὼλ Ληϐύσλ, ἀηὰξ πξόηεξνλ Φνηλίϰσλ, Καξρεδὼλ ἣλ κπ͂ζνο π̔πν̀ βνΐ (ηνπηέζηη βύξζεͅ) 

κεηξεζῆλαη» (Cartagine dei Libici, ma prima dei Fenici; Cartagine che secondo la leggenda sarebbe stata misurata 

con il bue (cioè con la pelle bovina) (250). 

21
 el palude di Bragade: il nome Bragade si ritroverà anche in seguito al verso 1528. Come aveva affermato Turner, 

non vi è riferimento ad un fiume o palude di nome Bragade in Virgilio. Questo nome tuttavia lo si trova in Silio 

Italico, nei suoi Punica (16). Silio Italico, Punica, VI libro, vv. 140-143: «Turbidus arentes lento pede sulcat 

harenas / Bragada, non ullo Libycis in finibus amne / uictus limosas extendere latius undas / et stagnante uado 

patulos inuoluere campos» (143). 

22
 minaci: ant. e lett. per minacciose. 

23
 ch‟ancor farà […] per fatal legge: che farà anche grande paura al popolo marzio (si intende qui sia intrepido, 

valoroso che discendente e sacro a Marte) che deve avere origine dal grande Enea per decisione del Fato. 
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   Fedel primo consorte portava equale 

   Alla fiamma che me di lei tenea acceso, 

   Nuovo amor maculato nel vedovile     35 

   Abito non avessi.
24

 «Ma chi fuggire 

Può le celesti fraudi degli alti Dei?»
25

 

   Perché l‟Iddea che ‟l terzo cielo volge e tempra,
26

 

   Transmutò il fero Cupido suo figlio in forma 

   Del bell‟Ascanio quando i miseri Troiani,    40 

   Fuggiti dalla patria fumante eccisa
27

 

   E da Iunone irata nel tempestoso 

   Mar travagliati, all‟onorato ricetto 

   Della regina tiria fur giunti salvi. 

   La qual il cieco Dio per figlio d‟Enea     45 

   Tenendo in grembo, l‟amoroso veneno 

   Bevuto ha
28

 sì ch‟or‟arde miseramente 

   Del desio che la strugge
29

 del re troiano. 

                                                        
24

 Nuovo amor […] non avessi: La forma avessi per la terza persona singolare è dovuta alla coesistenza della forma 

in i e e nell‟italiano medioevale; ad esempio io credessi o io credesse. Questa incertezza andò ad influire anche 

sulle desinenze della terza persona singolare che potevano essere in i o e. Questo fatto è testimoniato nel 

manoscritto da una correzione dell‟autore che sostituisce avesse con avessi (Rohlfs, Morfologia, 560). Maculato 

indica macchiato da un punto di vista morale. Si riferisce ai giuramenti nuziali infranti da Didone che ora tratta 

Enea come il suo sposo. 

25
 Ma chi fuggire […] degli alti Dei?: questi versi pronunciati dall‟Ombra di Sicheo, sembra che debbano essere 

recitati dall‟attore con lo sguardo rivolto verso il cielo e questa è forse la ragione delle virgolette.  

26
 Perché l‟Iddea che ‟l terzo cielo volge e tempra: Perché la Dea che il terzo cielo avvolge e governa. Secondo la 

concezione cosmica aristotelico-tolemaica l‟universo era composto da sfere concentriche al centro del quale vi era 

la Terra. Il terzo cielo era quello di Venere e per questo motivo la dea in questione è Venere. Petrarca, Triumphi, 

Triumphus Mortis I, vv. 70-71: «– Come piace al Signor che ‟n cielo stassi, / et indi regge e tempra l‟universo» 

(240). Poliziano, Stanze, libro II, ottava 36.5-6: «Se con sue penne il nostro mondo cova, / e tempra e volge, come 

vuol, le rote» (233). Ariosto, Orlando furioso, canto III, ottava 44.8: «fin che si volga il ciel ne le sue tempre» (59). 

27
 eccisa: distrutta. 

28
 l‟amoroso veneno / Bevuto ha: Virgilio, Eneide, I libro, v. 749: «infelix Dido longumque bibebat amorem» (vol. 

1: 56). Petrarca, Canzoniere, CLII, vv. 7-8: «per quel ch‟io sento al cor gir fra le vene / dolce veneno, Amor, mia 

vita è corsa» (vol. 1: 729).   
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   Così di me scordata, della fama inclita, 

   Del regno, della regia paterna altezza,    50 

   Per signor del suo corpo ha preso costui [v 6] 

   Con ferali augurii
30

 e funesti segni.
31

 

   Oh tristo sposalizio, oh giorno infelice 

   Di tanti mali principio! Però che
32

 Iarba, 

Re de‟ Getuli e figlio di Giove Ammone,
33

    55 

   Vedendo posseder al troiano Enea 

   Quel che in darno ha lui cerco gran tempo,
34

 irato 

   Con lo essercito or guasta il punico regno.
35

 

                                                                                                                                                                                 
29

 Del desio che la strugge: del desiderio che la consuma interiormente. Boccaccio, Decameron, giornata III, 

novella 1.11: «A Masetto, udendo egli le parole di Nuto, venne nell‟animo un desiderio sì grande d‟esser con 

queste monache, che tutto se ne struggeva» (240). Boiardo, Orlando innamorato, libro III, canto IX, ottava 3.7: «E 

del disio se strugga a poco a poco» (vol. 2: 1205). Poliziano, Stanze, libro II, ottava 20.5-6: «Solo in disio di 

glorïosa palma / ogni cor giovenil s‟accende e strugge» (223).  

30
 ferali augurii: cattivi auspici. 

31
 Vv. 31-52: la storia di Venere che invia Cupido al posto di Ascanio è raccontata da Virgilo nel I libro dell‟Eneide 

ai versi 657-722. 

32
 Però che: perché. 

33
 Iarba, re de‟ Getuli e figlio di Giove Ammone: Iarba era figlio di Ammone e re dei Getuli, una popolazione 

nordafricana. Ammone era un dio egizio (Amen-Ra). Dopo la colonizzazione di Cirene da parte dei greci (VII 

secolo a. C.), il dio venne assimilato a Zeus-Giove e conobbe grande popolarità grazie all‟oracolo dell‟oasi di 

Siwah, nell‟attuale Libia (Ferrari 43). Nel IV libro dell‟Eneide, Virgilio scrive al verso 198: «Hic Hammone satus 

rapta Garamantide nympha» (vol. 2: 66). L‟origine di questa ninfa non è chiara. Paratore sostiene, nel suo 

commento all‟Eneide, che Virgilio abbia coniato il nome della persona in base al nome del popolo. Al tempo di 

Augusto, infatti, i romani avevano compiuto due campagne contro i garamanti, abitanti del Fezzan (203). 

34
 Quel che in darno ha lui cerco gran tempo: quello che in vano ha lui cercato da lungo tempo. 

35
 Con lo essercito or guasta il punico regno: con l‟esercito mette a ferro e fuoco il regno cartaginese. Questa 

visione di Iarba che, alleato con Pigmalione, muove guerra e assedia Cartagine differisce dal testo virgiliano. 

Nell‟Eneide, Iarba è uno dei pretendenti rifiutati da Didone, si lamenta con Giove perchè Enea, a suo dire, ha preso 

il posto che gli spettava. Didone teme che una volta partito Enea, Iarba la faccia prigioniera: «aut captam ducat 

Gaetulus Iarbas» (vol. 2: 76). Non vi sono elementi nell‟opera per ritenere che Iarba avesse dichiarato guerra a 

Cartagine. Tuttavia questa idea pazziana non è originale. Nell‟Epitome delle Storie Filippiche di Pompeo Trogo 

scritta da Giustino nel libro XVIII, al capitolo 6.1 leggiamo: «Cum successu rerum fiorentes Karthaginis opes 

essent, rex Maxitanorum Hiarbas decem Poenorum principibus ad se arcessitis Elissae nuptias sub belli 

denuntiatione petit» (161). In Fiore di Italia (1321-1337) di Guido da Pisa si legge: «Lo re Iarba, come li venne 

all‟orecchie quello, che la regina Didone avea fatto, incontanente montò a cavallo e con grande multitudine di gente 
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   E il fero Pigmalion, inimico eterno 

   Di lei, s‟è aggiunto a questo con molte squadre.
36

   60 

   Ma per ciò che
37

 il loro impeto in vano minaccia 

   Il mur superbo dell‟armata Cartagine, 

   Ai preghi del Getul Iarba, il gran Giove 

   Mercurio, figlio suo veloce, ha mandato 

   Per sin dal cielo che spinga l‟amato Enea    65 

   A seguir con le navi il corso fatale.
38

 

Ah infelice Elissa!
39

 Che grave doglia 

   Sentir de i quinci a poco, quando arai inteso 

   Il dur partir di quel, per divin decreto, 

   Senza il qual a te il viver fia troppo odioso.    70 

   I‟
40

 son venuto sol dal profondo regno, 

   Questa seconda volta, per gran pietade 

   Che mi prende di te, la cui vita tronca 

   Da te stessa finir vedo avanti al sole 

   Due volte all‟orizzonte salito torni,     75 

   Non senza del mio sangue iusta vendetta.
41

 

                                                                                                                                                                                 
la venne assediare. La regina sentendo venire lo re Iarba potentemente, s‟apparecchiò a defenderse, acciochè 

impedimento non avesse da lui» (246). 

36
 squadre: armate. 

37
 per ciò che: poiché. 

38
 il gran Giove […] il corso fatale:  il grande Giove ha mandato dal cielo addirittura Mercurio, il suo figlio veloce, 

in modo che spinga l‟amato Enea, con le sue navi, a seguire il corso fatale (vale a dire il suo destino, il corso deciso 

dal Fato). 

39
 infelice Elissa: chiaro riferimento virgiliano, Didone nell‟Eneide è sempre legata all‟aggettivo infelix. 

40
 I‟: Io. 

41
 Che grave doglia […] iusta vendetta: Che grave dolore, a causa di queste parole sentirai tra poco, quando avrai 

inteso il duro partire di quello (Enea), per decreto divino, senza il quale vivere sarà (fia, forma arcaica per il futuro) 

per te troppo odioso. Io son venuto da solo dal profondo regno (regno degli Inferi), questa seconda volta (si è già 
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   Miser a te, ch‟io sento or mai il tuo mal fato [r 7] 

   Avicinarsi. Ohi me, già vedo Megera 

   Scuoter l‟anguinee chiome, furiar Tisifone, 

   Con l‟atra face accesa, correr Aletto     80 

   Ch‟oggi deggion turbar questa regia.
42

 Pietate 

   Mi sforza a ricordarti l‟antiquo amore, 

Acciò
43

 men dur ti sia lasciar chi te fugge, 

   Venendo a trovar me che desio senza fine 

   Di viver teco, se si de‟ vita dire     85 

Di là da Stige,
44

 u‟
45

 l‟alme del sol son prive.
46

 

                                                                                                                                                                                 
parlato della prima apparizione del fantasma di Sicheo), per la grande pietà che ho per te, la cui vita vedo finire, 

spezzata da te stessa (preannuncia già nel prologo il suicidio finale), prima che il sole torni all‟orizzonte per una 

seconda volta (vale a dire prima di un‟altra alba) non senza la giusta vendetta del mio sangue (l‟ombra ha già detto 

che il suo assassino è Pigmalione, per questo motivo viene preannunciata anche la morte del fratello di Didone). Il 

riferimento temporale alla morte di Didone che avverrà prima di una nuova alba si collega alla concezione 

dell‟unità di tempo aristotelica e nel testo si trovano altri riferimenti (vedi capitolo 2. b.). Aristotele non ne parlò 

mai specificatamente nella Poetica ma al capitolo V afferma: «ἔηη δὲ ηῷ κήθεη· ἡ κὲλ ὅηη κάιηζηα πεηξᾶηαη π̔πν̀ κίαλ 

πεξίνδνλ ἑιίνπ εἶλαη ἢ κηθξὸλ ἐμαιιάηηεηλ, ἡ δὲ ἐπνπνηία ἀόξηζηνο ηῷ ρξόλσͅ θαὴ ηνύησͅ δηαθέξεη» (ed ancora per la 

lunghezza: perché la tragedia cerca il più possibile di stare entro un solo giro del sole o di allontanarsene di poco, 

mentre l‟epopea è indefinita rispetto al tempo, ed in questo differisce) (64). 

42
 Ohi me già vedo […] questa regia: Ohi me già vedo Megera scuotere le chiome dalla forma di serpenti, infuriare 

Tisifone con la sinistra fiaccola e correre Aletto che oggi devono turbare questa regia. Megera, Tisifone e Aletto 

sono le Eumenidi, Furie o Erinni: le dee della vendetta. 

43
 Acciò: affinché. 

44
 se si de‟ vita dire / Di la da Stige: se si deve definire vita quella che è al di là del fiume Stige. Il fiume Stige era 

uno dei fiumi infernali. Il riferimento al fiume dell‟oltretomba non è casuale, infatti, nel VI libro dell‟Eneide, ai 

versi 323-325, la Sibilla dice a Enea: «Cocyti stagna alta vides Stygiamque paludem, di cuius iurare timent et 

fallere numen. Haec omnis, quam cernis, inops inhumataque turbast» (vol. 3: 88-89). Sicheo era nella palude Stigia 

poiché il suo corpo era rimasto insepolto.   

45
 u‟: ove o dove. 

46
 Il Pazzi prese chiaramente spunto per questo prologo dai versi 340-368 del I libro dell‟Eneide. Tuttavia Pazzi 

aveva a disposizione una lunga tradizione che precedeva di secoli il poema virgiliano. La prima attestazione del 

mito si trova nelle Storie, di cui sono rimasti solo frammenti, scritte dallo storico greco siciliano Timeo di 

Tauromenio intorno al IV – III secolo a.C. Nei Fragmenta, al libro I .23 si legge: «Θεηνζζώ. Σαύηελ θεζὴ Σίκαηνο 

ϰαηὰ κὲλ ηὴλ Φνηλί ϰσλ γισ͂ζζαλ ʽΔιίζζαλ ϰαιεζζαη, ἀδειθὴλ δὲ ε ἶλαη Ππγκαιίσλνο ηνπ͂ Σπξίσλ βαζηιέσο , ὑθʼ 

ἧο θεζη Καξρεδόλα ηὲλ ἐλ Λη ϐύεͅ ϰηηζζῆλαη. Σνῦ γὰξ ἀλδξὸο αὐηῆο ὑπὸ ηνῦ Ππγκαιίσλνο ἀλαηξεζέληνο , ἐλζεκέλε 

ηὰ ρξήκαηα εἰο ζϰάθνο, κεηά ηηλσλ πνιηησ͂λ ἔθεπγε ϰαὶ πνιιὰ ϰαϰνπαζήζαζα ηῇ Ληϐύεͅ πξνζελέρζε, ϰαὶ (ὑπὸ ηῶλ 

Ληϐύσλ) δηὰ ηὴλ πνιιὴλ αὐηῆο πιάλελ Γεηδὼ πξνζεγνξεύζε ἐπηρσξίνηο . Κηίζαζα δὲ ηὲλ πξνεηξεκέλελ πόιηλ , ηνῦ 

ηῶλ Λη ϐύσλ βαζηιέσο ζέινληνο απ̓ηὲλ γε͂καη , αὐηὴ κὲλ ἀληέιεγελ , ὑπὸ δὲ ηῶλ πνιηηῶλ . ζπλαλαγϰαδνκέλε, 



154 
 

 
 

Dido   Alma luce,
47

 a cui cede l‟oscura notte, 

   Perché non cacci con le tenebre ancora
48

 

   L‟angoscioso pensier che mi preme tanto?
49

 

   Fuggi molesta cura
50

 che mi perturbi.    90 

                                                                                                                                                                                 
ζϰεςακέλε ηειεηὴλ πξὸο ἀλάιπζηλ ὅξϰσλ ἐπηηειέζεηλ , ππξὰλ κεγίζηελ ἐγγὺο ηνῦ ν ἴϰνπ ϰαηαζϰεπάζαζα, ϰαὶ 

ἅςαζα, ἀπὸ ηνῦ δώκαηνο αὑηὴλ εἰο ηὴλ ππξὰλ ἔῤῥηςελ» (Tiosso. Timeo dice che questa fosse chiamata Elissa nella 

lingua dei fenici, sorella di Pigmalione re dei Tiri, che secondo la leggenda avrebbe fondato Cartagine in Libia. E 

infatti, quando suo marito fu ucciso da Pigmalione, imbarcati i tesori, fuggì con parecchi sudditi e approdò in Libia 

dopo aver affrontato molte calamità, dove per il fatto delle sue molte peregrinazioni fu chiamata Didone dai nativi 

del luogo. Come abbiamo detto, una volta fondata la città, benché il re dei libici la volesse sposare, ella rifiutò, ma 

quando fu costretta dai sudditi, fingendo di voler portare a compimento le promesse fatte sotto giuramento (oppure 

per sciogliere i voti promessi al precedente marito), fece erigere una grandissima pira vicino alla sua dimora, e vi si 

gettò dalla propria abitazione) (197). Una presenza dell‟incontro tra Enea e Didone si ritrova nei frammenti del 

Bellum Poenicum di Gneo Nevio, scritto nel III sec. a. C. Nel frammento 13 proposto dal Mariotti leggiamo: 

«blande et docte percontat, Aeneas quo pacto / Troiam urbem liquisset» (100).  Molti autori si sono divisi su chi sia 

il soggetto di quel percontat, se un hospes italico o Didone stessa. Tuttavia la vasta maggioranza è convinta che 

Nevio fu il primo a ideare la storia d‟amore tra Enea e Didone che sarebbe infine sfociata nell‟inimicizia tra i due 

popoli. Per D‟Anna, Nevio fuse nel suo poema l‟elemento storico, che gli veniva da Timeo, e quello letterario che 

proveniva da Omero (185). Mariotti afferma a riguardo del Bellum Poenicum: «Ora nella leggenda dell‟incontro fra 

Didone ed Enea due sembrano gli elementi essenziali, costitutivi: primo, che l‟invenzione di un amore infelice fra i 

capostipiti dei due grandi popoli occidentali non può avere altra origine che di favoloso αἴηιον della loro rivalità, 

così come il sincronismo fissato da Timeo fra le fondazioni di Roma e di Cartagine; secondo, che l‟introduzione 

negli Aἰνείου πλάνοι di una sosta dell‟eroe presso una regina che s‟innamora di lui è esemplata su episodi celebri 

degli ̓Οδυζζέωζ πλάνοι, quelli di Calipso e di Circe. Ora, poiché l‟archeologia di Nevio era parte di un Bello 

Poenicum e seguiva come primo modello l‟Odissea, sembra naturale ammettere che la leggenda nota già a Varrone 

ed ad Ateio fosse stata creata da Nevio (o, per lo meno, utilizzata da lui) per i fini e secondo il carattere del suo 

poema» (38). Servio riguardo a Varrone diceva nei suoi Comentarii, IV libro, v. 682: «Varro ait non Didonem, sed 

Annam amore Aeneae inpulsam se supra rogum interemisse» (vol. 1: 580). In un altro passo affermava, libro V, v. 

4: «sane sciendum Varronem dicere, Aeneam ab Anna amatum: et licet, ut supra diximus, plurimum tempus 

intersit, lectum tamen est» (vol. 1: 588). Questi riferimenti serviani mostrano un‟altra fonte dell‟Eneide. Come 

D‟Anna ritiene, Varrone sosteneva che Anna innamorata di Enea, si fosse uccisa dopo la sua partenza e non 

Didone; inoltre secondo alcuni studiosi Anna potrebbe essere una sorella minore di Didone, per altri una regina 

cartaginese vissuta dopo Didone (191-192). Questa storia alternativa non toglie comunque nulla al fatto che anche 

Varrone presentasse l‟amore dell‟eroe troiano per una regina cartaginese suicida a causa della sua partenza. Per 

quel che riguarda Ateio Filologo l‟unica testimonianza che abbiamo si trova nel testo di Carisio il quale dice: 

«Didun. Ateius Philologus librum suum sic edidit <in>scriptum, „An amaverit Didun Aeneas‟, ut refert Plinius, 

consuetudinem dicens facere hanc Callisto, hanc Calypso, hanc Io, <hanc> Allecto. itaque et L. Annaeus Cornutus 

in maronis commentariis Aeneidos X Didus ait, „hospitio Didus exceptum esse Aenean‟» (162). La citazione anche 

se breve mostra come un altro autore prima di Virgilio avesse dedicato uno scritto all‟amore di Enea e Didone. Per 

uno studio più esaustivo sulla tradizione letteraria del mito nei secoli e per la consultazione di un‟ampia bibliografia 

al riguardo, si consiglia di consultare il testo di Bono e Tessitore, Il mito di Didone. 

47
 Alma luce: luce che alimenta, si riferisce alla luce del sole in questo caso. Petrarca, Canzoniere, CCXX, vv. 12-

13: «Di qual sol nacque l‟alma luce altera / di que‟ belli occhi ond‟io ò guerra et pace» (vol. 2: 1024).  

48
 ancora: anche. 

49
 L‟angoscioso pensier che mi preme tanto?: Trissino, La Sofonisba, vv. 2-3: «Se nσn là ‟ve la spinge il miσ 

pensiεrσ / Che giσrnσ ε notte sεmpre mi mσlεsta» (35). Da questi versi sembrano provenire anche i versi 119-120 

di questa tragedia. 
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   Un sogno adunque l‟animo mio spaventa 

   A cui timor gli esserciti de inimici 

   Re coniurati metter alcun non possono?
51

 

   Che s‟i‟ vedessi or quinci
52

 del fero Iarba 

   L‟armate torme
53

 che calpeston il punico    95 

   Paese, entrate a forza nella cittate, 

   Non saria in tal angoscia qual i‟
54

 son ora. 

   Né il dur Pigmalion mio nemico eterno 

   Temerei incontro a me s‟armato venisse, 

   Quanto la mesta imagine
55

 che ‟n sogno ho visto   100 

   Del primo mio consorte miser Sicheo.
56

 

   Portate damigelle odorifere gomme, 

Liquor suavi e me seguite nel tempio.
57

 [v 7] 

   Andiam col sacrificio a placar li Dei. 

                                                                                                                                                                                 
50

 molesta cura: preoccupazione, inquietudine molesta. Ariosto, Orlando furioso, canto VII, ottava 33.5-6: «che con 

travaglio e con pena molesta / pianse più giorni il disïato amante» (137).  

51
 Un sogno […] non possono?: dunque un sogno spaventa il mio animo, un timore che gli eserciti nemici dei re 

congiurati non mi possono mettere. 

52
 quinci: proveniente da eccu-hince significa „di qui‟. 

53
 L‟armate torme: le schiere di combattenti armate. Ariosto, Orlando furioso, canto X, ottava 76.7: «per farse 

rassegnar tutta la torma» (216). Nella seconda edizione dell‟Orlando furioso, quella del 1521 edita tre anni prima 

della Dido, questo verso diventa: «per farse rassegnar l‟armata torma» (34). 

54
 qual i‟: nella quale io. 

55
 Quanto la mesta imagine: Rucellai, Rosmunda, v. 85: «Mi apparve in sogno sua dolente imago» (191).  

56
 miser Sicheo: Sicheo, poiché assassinato, è spesso definito misero. Si vedano i versi 115, 214, 1201. Ne La 

Sofonisba di Trissino, Siface, il marito di Sofonisba catturato dai romani, è anch‟egli definito misero, v. 294: «O 

miʃerσ Syphace» (60). Allo stesso modo, nella Rosmunda di Rucellai, Comundo, ucciso da Alboino, è invocato da 

Rosmunda con queste parole al v. 11: «De lo infelice e miser padre mio» (185).  

57
 Portate […] nel tempio: Boccaccio, Filocolo, libro IV, capitolo 161.5: «Quel luogo, ove ardente fuoco per 

consumarli era acceso, ora d‟odoriferi liquori tutto inaffiato porge diletto a‟ festeggianti» (547). Boiardo, Orlando 

innamorato, libro III, canto II, ottava 33.3-4: «E perfumârlo apresso tutto quanto / De odor suavi e con acque 

odorifere» (vol. 2: 1100). 
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Coro   Regina i‟ mi son mossa      105 

   Al suon della tua voce 

   A venir for ch‟assai  

   Cura di te mi prende, poi che se‟
58

 uscita 

   A questa or del palazzo 

   Tuo regal così sola;       110 

   Forse qualche gran caso
59

 

   Degl‟inimici esserciti for ti spinge? 

 

Dido   Fedelissime donne, a me sute date 

   In compagnia per sin dal re Belo
60

 mio padre, 

   Quando sposata fui al miser Sicheo,     115 

   Doppo il cui fato al litto di Libia meco 

   Fuggisti
61

 il fer Pigmalion, mio fratello. 

   Non caso alcun di tanti nimici esserciti 

   Del palazzo m‟ha tratta, ma stran pensiero 

   Ch‟assai m‟affligge e seguemi ovunche i‟ fugga.   120 

 

Coro   Discacci la Regina del ciel Iunone 

   L‟angosciosa tua cura
62

 ch‟i‟ temo assai 

                                                        
58

 se‟: sei. 

59
 gran caso: grave imprevisto, circostanza, fatto. Pulci, Morgante, cantare XIII, ottava 51.4: «e dice come gran 

caso intervenne» (vol. 1: 421). 

60
 re Belo: re di Tiro. Virgilio lo presenta come anche re di Sidone; infatti, nel I libro dell‟Eneide, ai versi 619-622, 

Didone racconta ad Enea: «Atque eqidem Teucrum memini Sidona venire / finibus expulsum patriis, nova regna 

petentem / auxilio Beli; genitur tum Belus opiam / vestabat Cyprum et victor dicione tenebat» (vol. 1: 48). 

61
 Fuggisti: fuggiste. Questa forma in -i per la seconda persona plurale è più comune nei dialetti settentrionali che 

nel toscano (Rohlfs, Morfologia, 572). 

62
 L‟angosciosa tua cura: Boccaccio, Filocolo, libro II, capitolo 44.2: «Florio tutta divise per ore, con angosciosa 

cura dubitando non s‟appressasse l‟ora che andare di necessità gli convenisse, e fosse veduto» (189). 
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   L‟armi del getulo re e del tirio tiranno. 

 

Dido   Non vi prenda di questi timor alcuno 

   Se l‟ira degli Dei in noi non si versa.     125 

 

Coro   Io vedo l‟alte mura rilucer d‟armi
63

 

   E ‟l porto pien di navi fulgenti
64

 e tante 

   Guardie disposte e il popol sì fido e pronto 

   Ch‟i‟ non deggio temer; poi l‟armi troiane [r 8] 

   Mi fan secura stare. Adunque qual grave    130 

   Cura tener può l‟animo tuo regina? 

   Ma poi che taci a me più oltre non lice
65

 

   Tentar che: «chiunque serve a chi regge imperi
66

 

   Non de‟ cercar se non obedir con fede».
67

 

 

Dido   Fuggite pensier mesti che nella mente    135 

   Tanto impeto mi fate. Che cosa è questa 

   Che mi spaventa sì, Regina del cielo?
68

 

                                                        
63

 rilucer d‟armi: Pulci, Morgante, cantare XXVI, ottava 9.8: «ch‟io veggo a tutti rilucer qua l‟armi» (vol. 2: 1029). 

64
 fulgenti: luminose, abbaglianti, risplendenti. 

65
 non lice: non è permesso. Viene da licet terza persona singolare del presente indicativo del verbo latino licere che 

significa essere permesso, essere lecito (D.E.O., lice, 1).  

66
 chi regge imperi: Pulci, Morgante, cantare XVII, ottava 91.5-6: «– Distruggati Macone / e Giupiter, che regge il 

grande impero» (vol. 1: 555); cantare XXII, ottava 118.5: «Tu non se‟ uom da regger, Carlo, impero» (vol. 2: 806). 

Ariosto, Orlando furioso, canto XIII, ottava 78.1-2: «Havea in governo egli la terra, e in vece / di Carlo vi reggea 

l‟imperio giusto» (293). Rucellai, Rosmunda, v. 145: «Perché a chi regge imperii» (196); v. 349: «Chi vuol reggere 

stati, imperii o regni» (208). 

67
 «chiunque […] con fede»: le virgolette mostrano come questi versi del coro siano rivolti al pubblico e non a 

Didone. Essi, infatti, tendono ad esprimere un insegnamento di tipo civico per il pubblico che deve obbedire con 

fede al proprio sovrano. 
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Coro   Ben posso or mai comprender l‟altera donna 

   Sospesa star per cura che più la stringe 

   Che gli esserciti ostili. «Ah quanto dolore    140 

   Morde la conscienza a chi senza freno, 

   Sequendo quel li piace, non si possede?»
69

 

   La reverenza debita a tal regina 

   Mi tien ch‟i‟ non ardisco di confortarla. 

   Ma ecco or Anna for, a chi sol costei    145 

   Conferisce i pensier del secreto core 

   E gli amorosi affanni
70

 suoi seco sfoga.  

 

Anna
71

  Quanto temo or sorella, che grave caso 

   Non t‟abbi qui tirato senza la tua 

   Solita compagnia. Ma dimmi, ti prego,    150 

   Come ti se‟ scordata farmi chiamare?
72

 

                                                                                                                                                                                 
 
68

 Che mi spaventa sì, Regina del cielo?: Trissino, La Sofonisba, v. 1599: «O Regina del ciεlσ, anzi ch‟iσ muoja» 

(134). La regina del cielo è chiaramente Giunone. Tuttavia è innegabile notare, in questo verso, un riferimento 

chiaramente cristiano riferito alla Madonna, che è spesso chiamata in questo modo sia in testi teologici che profani. 

69
 «Ah quanto dolore […] non si possede?»: Ah quanto dolore morde la coscienza di chi, seguendo senza freno ciò 

che gli piace, non lo possiede. Il coro parla qui sempre verso il pubblico. Le virgolette potrebbero essere dunque un 

segno per alzare il tono della voce poiché i versi forniscono una riflessione sui sentimenti umani. 

70
 gli amorosi affanni: Petrarca, Thriumphi, Thriumphus Cupidinis I, v. 55: «– E‟ fu ben ver, ma gli amorosi 

affanni» (91). Boccaccio, Filocolo, libro V, capitolo 10.4: «e fummi caro ascoltargli, sentendo che solo negli 

amorosi affanni non dimorava» (569). Lorenzo de‟ Medici, Canzoniere, LXII, v. 7: «credea fuggir dagli amorosi 

affanni» (136). 

71
 Anna: ella, pur essendo la sorella di Didone, ha nella tragedia la funzione della nutrice che consola e consiglia la 

sua signora. L‟immagine di Anna e Didone ricorda da vicino quella di Sofonosba e Erminia ne La Sofonisba. 

Rucellai, nella Rosmunda, riprende il tipico personaggio della nutrice, chiamandola proprio Nutrice, che segue e 

consiglia la regina Rosmunda. Si noti come simili sono alcuni versi delle tre tragedie: Erminia (vv. 8-9): «Regina 

Sσphσnisba, a mε Regina / Per dignità, ma per amσr sσrεlla» (36-37), Dido (v. 152): «Anna sorella e madre», 

Rosmunda (v. 9): «Cara Nutrice mia, nutrice e madre» (185). Il personaggio della nutrice-confidente proviene dalla 

tragedia classica. Ne Le Trachinie di Sofocle, Deianira è accompagnata dalla Nutrice. Nell‟Ippolito e 

nell‟Andomaca di Euripide abbaimo Fedra e la Nutrice e Andromaca con la Serva. Questo personaggio acquista 

una presenza fissa nelle tragedie senecane; Medea, Fedra, Deianira, Clitennestra, Ottavia hanno tutte una nutrice a 

cui confidano i loro pensieri più segreti. 
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Dido   Anna sorella e madre,
73

 il cui troppo amore 

   Sempre ti sprona a osservar i miei passi, 

   «Chi ha confuso l‟animo e perturbata 

   La mente sua non può tener alcun ordine». [v 8]    155 

   I‟, che scordata sono, ohi me, di me stessa, 

   Come ho possuto o posso ad altri pensare? 

 

Anna   Dimmi, dunque, il nimico nostro fratello 

   O il re getul ci stringon tanto con l‟armi 

   Che ti faccin
74

 sì timida e angosciosa?    160 

 

Dido   Non mi spaventa essercito alcun nimico, 

   Non s‟i‟ vedessi il mondo in me tutto armato 

   Temeria, quanto i‟ temo quel che in me sento.
75

 

 

Anna   Regina apri ti prego a me tal timore. 

 

Dido   Duri pensieri mi affliggono, nel cor venuti    165 

   Da uno orrendo
76

 sogno che avanti l‟alba 

   S‟appresentò dormendo a me, perché un foco 

                                                                                                                                                                                 
72

 scordata farmi chiamare: scordata di farmi chiamare. Costruzione con l‟oggetto accusativo. 

73
 Petrarca, Triunphi, Triumphus Cupidinis II, v. 55: «Padre m‟era in onore, in amor figlio» (119). Si veda anche la 

nota al verso 148, riguardante questa espressione. 

74
 faccin: facciano. Forma toscana popolare (Rohlfs, Morfologia, 557). 

75
 Non s‟i‟ vedessi […] in me sento: Boiardo, Orlando innamorato, libro I, canto III, ottava 76.3-4: «– Io sono 

Orlando, e non aggio paura / Se ‟l mondo fosse tutto quanto armato» (vol. 1: 74). 

76
 uno orrendo: un orrendo. Nella lingua antica in molti casi, si usava un al posto di uno e viceversa (Rohlfs, 

Morfologia, 422). 
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   Viddi cader dal cielo e dove i‟ iaceva 

   Bruciar il letto, a lume del quale scorsi 

   L‟imagin del mio miser primo consorte
77

    170 

Ch‟afflitto, me chiamando, facea sembiante
78

 

   Ch‟andassi allui, a cui iacer viddi a piedi 

   L‟avar Pigmalion coverto di sangue 

   Del spirto vital privo. Ohi me, qual paura 

   Con l‟arsion imaginata
79

 mia mente     175 

   Svelse dal sonno! Ohi me, qual cure mi presono
80

 

   Subito desta! Sì che a furia levatami 

   Con queste damigelle che le mie membra 

   Di vestimenti presto ornorno,
81

 uscì fore 

   Per veder s‟i‟ potevo
82

 col sacrificio     180 

   Placar li dei, tal ch‟i‟ fuggissi il dolore [r 9] 

   Che mi segue ove i‟ vado. Queste son l‟armi 

   De i re inimici quali i‟ temo, sorella.
83

 

                                                        
77

 un foco […] primo consorte: Questa immagine del letto in fiamme e dell‟anima dannata che appare ricorda la 

figura degli eretici nel X canto dell‟Inferno ed in particolare di Farinata degli Uberti, il quale ai versi 77-78 

afferma: «S‟elli han quell‟arte», disse, «male appresa, / ciò mi tormenta più che questo letto» (vol. 1: 98). Come 

nota Cosentino in Oltre le mura di Firenze, il fuoco non è solamente presagio della pira che Didone preparerà per il 

rito ma è anche il fuoco della passione amorosa incontenibile (180). 

78
 facea sembiante: faceva segno. 

79
 arsion imaginata: incendio immaginato. 

80
 presono: presero. La sostituzione dell‟uscita in -ro con -no è tipica del passato remoto toscano (Rohlfs, 

Morfologia, 565). 

81
 ornorno: ornarono. La desinenza -arono nel toscano è sostituita da -orono che si presenta nel testo nella forma 

sincopata -orno (Rohlfs, Morfologia, 568). 

82
 potevo: la correzione presente nel manoscritto, apportata dall‟autore, mostra come la lingua italiana oscilli ancora 

in questo periodo tra forme moderne e arcaiche. In un primo momento l‟autore scrive poteva, per poi corregere la 

desineza finale con -o. La desinenza in -a per la prima persona dell‟imperfetto è tipica in Dante, Petrarca e 

Boccaccio ma viene sostituita sin dal XV secolo con la desinenza in -o (Rohlfs, Morfologia, 550). 
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Anna   L‟invitto animo
84

 tuo a un sogno vano, 

   Vilmente adunque cede? «Colui è debile
85

    185 

   A cui sogni o vane ombre metton timore».
86

 

 

Coro   «Ahi me che ‟l ciel essagita
87

 in varii modi 

   L‟animi de i mortali e quei che felici 

   Più appaion, molte volte più miser sono».
88

 

                                                                                                                                                                                 
83

 Vv. 165-183: La descrizione del sogno premonitore pauroso è un espediente tipico della drammaturgia classica. 

La sticomitia tra Oreste e il coro ai versi 523-534 de Le Coefore di Eschilo racconta il sogno premonitore violento 

di Clitemestra che ha ordinato di portare libagioni alla tomba del marito assassinato. Nel sogno la regina genera una 

serpe a cui offre il seno e dalla quale viene colpita a morte. Nell‟Ecuba di Euripide, ai versi 68-76 e 90-97, Ecuba 

racconta del sogno e dell‟immagine che l‟ha turbata. Il fantasma di Polidoro che ella credeva salvo in Tracia le ha 

annunciato che Polissena verrà sacrificata dai greci prima della partenza. Ecuba ha visto una cerva straziata da un 

lupo che l‟aveva strappata dalle sue ginocchia. Nell‟Ifigenia in Tauride di Euripide, ai versi 143-178, Ifigenia 

racconta al coro di un sogno in cui ha visto la morte del fratello. Tuttavia il sogno pauroso è comune anche nella 

drammaturgia di Seneca come appare chiaramente ne Le Troiane. Ai versi 438-460, ad Andromaca appare in sogno 

Ettore che l‟avverte di portare via e di nascondere il loro figlio. Ottavia nell‟Ottavia racconta (vv. 115-124): «quam 

saepe  tristis  umbra germani meis / offertur oculis, membra cum solvit quies / et flessa fletu lumina oppressit 

sopor: / modo facibus atris armat infirmas manus / oculosque et ora fratris infestus petit, / modo trepidus idem 

refugit in thalamos meos; / persequitur hostis atque inhaerenti mihi / violentus ensem per latus nostrum rapit – / 

tunc tremor et ingens excutit somnos pavor / renovatque luctus et metus miserae mihi» (vol. 2: 634-636). Nella 

stessa tragedia, Poppea ai versi 712-739 rivela il suo sogno alla nutrice. Nel suo incubo una folla di donne piangenti 

è presente al suo matrimonio e Agrippina ha con una fiaccola cosparsa di sangue. Poi la terra si apre e ne viene 

inghiottita insieme al talamo. Le viene incontro Crispino ma improvvisamente appare nella camera nuziale Nerone 

con una spada nella sua gola. Lo stesso tema lo si trova in tragedie contemporanee a quella del Pazzi. Sofonisba, ne 

La Sofonisba di Trissino, ai versi 101-116  racconta che nel sonno aveva visto un gruppo di cani e pastori legare il 

marito e lei per paura si era rivolta ad uno di essi che l‟aveva accolta tra le sue braccia. Tuttavia la rabbia degli altri, 

le faceva pensare che l‟avrebbero potuta strappare dalle sue braccia, così il pastore le aveva indicato una caverna in 

cui nessuno l‟avrebbe toccata. Anche la Rosmunda di Rucellai pubblicata nel 1525, ma scritta intorno al 1516 e per 

questo motivo conosciuta negli ambienti letterari, presenta la narrazione del sogno profetico da parte dell‟eroina 

alla nutrice. Rosmunda racconta alla nutrice di aver visto il padre ferito a morte che le chiedeva di essere sepolto e 

le raccomandava di non farsi veder dai nemici. Il tema del sogno è presente anche nell‟Eneide; infatti, Didone nel 

IV libro, al verso 9, parla proprio di sogni che la turbano: «Anna soros, quae me suspensam insomnia terrent!» (vol. 

2: 54). 

84
 L‟invitto animo: Seneca, Lettere a Lucilio, libro IV, lettera 31.6: «si modo magnus illi et invictus animus est» 

(162). 

85
 debile: antica forma per debole. 

86
 L‟invitto animo […] metton timore: Seneca, Ottavia, v. 740-744: «Queacumque mentis agitat in<tentus>, vigor, / 

ea per quietem sacer et arcanus refert / veloxque sensus. coniugem, thalamos, toros / vidisse te miraris amplexu 

novi / haerens mariti» (vol. 2: 676). Trissino, La Sofonisba, vv. 124-129: «A quel sognσ crudεl che vi spavεnta / 

Nσn devete prestare alcuna fede, / Ch‟ogni fiʃσ pensiεr che ‟l giσrnσ adduce, / Partita poi la luce, / Cσn la notte ε 

cσl sonnσ a nσi si riεde / E cσn varie apparεnze alhσr c‟inganna» (46). 

87
 essagita: antica forma di esagita. Agitare, turbare. 
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Dido   Anna, i‟ non temo i sogni ma temo il cielo    190 

Il cui furor ver me m‟ha mostro
89

 quel sogno 

   In quell‟effigie mesta che innanzi a gl‟occhi 

   M‟ha posto la mia vita tanto mutata 

   Da quella ch‟esser già solea, ch‟i‟ non posso 

   L‟alma quietar in parte alcuna pensando    195 

   Dove i‟ mi truovo e dove i‟ solea già essere. 

   Misera a me sorella, i‟ pur quella Elissa 

   Son che fuggì, con più che feminil core, 

   L‟avaro mio fratel che del sangue tinto 

   Del primo sposo vedova mi fece essere.    200 

   Salvai il tesor, condussi in sull‟alte navi 

   Il popol meco, giunta a i deserti litti, 

   Comperai il sito, edificai la cittade
90

 

   Di leggi sante ornala,
91

 di bei costumi, 

   Di bellici essercitii, di templi degni
92

    205 

   A cui gli Dei immortali tanta inclita gloria 

Avien
93

 concessa,
94

 tanto onorata fama [v 9] 

                                                                                                                                                                                 
88

 «Ahi me […] miser sono»: le virgolette, in questa battuta del coro come in quella precedente di Anna, hanno 

come interlocutore principale il pubblico. In questi casi i versi sembrano quasi perle di saggezza. 

89
 mostro: mostrato. I participi deboli della coniugazione in -are potevano essere sostituiti nella lingua antica da un 

aggettivo verbale come in questo caso (Rohlfs, Morfologia, 627). 

90
 Salvai il tesor […] edificai la cittade: Trissino, La Sofonisba, vv. 24-26: «In Africa passò cσn cεrte navi, / 

Cσmprandσ ivi terren vicinσ al mare / Fermossi ε fabricovvi una cittate» (38). 

91
 ornala: l‟aggettivo verbale di ornare era ornado o ornao. Se trasformiamo ornao al femminile la sua forma 

diventa orna. Con il pronome complemento oggetto la, ecco che la forma diventa ornala. Il suo significato è quindi 

ornatala. 

92
 Di leggi sante […] templi degni: Rucellai, Rosmunda, vv. 1039-1040: «Che d‟orientali gemme e d‟oro ornato / 

Dette un tempo le leggi a tutto il mondo» (245). 

93
 Avien: avevano. La forma dell‟imperfetto in -ia, come avia (avevo), tenia (tenevo) è tipica della lingua degli 

antichi poeti toscani. Questa forma derivava da influssi provenienti dalla Sicilia. Nel nostro caso, abbiamo un 
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Ch‟alla gran Semiramide
95

 i‟ non cedea. 

   Miser a me, pur i‟ ch‟avevo sprezzato
96

 

   Di tanti re possenti onorate nozze,
97

     210 

Arsi in un punto
98

 visto il troiano Enea 

   E quel presi per dio a i miei litti giunto 

   Co‟ i compagni agitati dagli aspri venti, 

   A te miser Sicheo rompendo la fede, 

   Sprezzando l‟onorata mia fama antiqua.
99

    215 

                                                                                                                                                                                 
ulteriore sviluppo, tipico in particolare delle zone di Arezzo e Siena, in cui le forme in -ia si traformano in -ie 

(Rohlfs, Morfologia, 550).  

94
 Misera a me sorella […] concessa: si ripete ancora una volta la storia della fuga di Didone da Tiro e 

dell‟acquisizione di Cartagine che l‟Ombra di Sicheo aveva già raccontato (vv. 5-30). 

95
 Semiramide: antica regina e fondatrice di Babilonia. La prima attestazione l‟abbiamo nel primo libro delle Storie 

di Erodoto, libro I, 184: «ʻΖ κὲλ πξόηεξνλ ἄξμαζα, ηῆο ὕζηεξνλ γελεῇζη πέληε πξόηεξνλ γελνκέλε, ηῇ νὔλνκα ἦλ 

εκίξακηο, αὕηε κὲλ ἀπεδέμαην ρώκαηα ἀλὰ ην̀ πεδίνλ ἐόληα ἀμηνζέεηα· πξόηέξνλ δὲ ἐώζεε ν̔ πνηακν̀ο ἀλὰ ην̀ 

πεδίνλ πᾶλ πειαγίδεηλ» (Quella che regnò per prima, cinque generazioni prima della più recente, si chiamava 

Semiramide; ella fece eseguire nelle pianure le dighe che meritano di essere viste; prima, il fiume sommergeva 

completamente la pianura nella sua interezza) (vol. 1: 183). Diodoro Siculo fornisce molte più informazioni 

riguardo alla regina nel secondo libro della sua Biblioteca storica nei capitoli 4-20, rivelando la sua mitica nascita 

derivata dall‟unione tra la dea metà donna e metà pesce Derceto e un giovane a lei devoto. La passione per il 

ragazzo le fu ispirata da Afrodite, come vendetta per un‟offesa ricevuta, è alla nascita della bellissima bambina la 

dea, per la vergogna dell‟unione con un mortale, uccise il ragazzo, abbandonò la figlia in una regione montuosa 

deserta e gettatasi in un lago si trasformò in un pesce. Semiramide fu così nutrita dalle colombe e la sua bellezza, la 

portò a diventare sposa del guerriero assiro Onno e quando questi si uccise per le minacce del re e per la pazzia nel 

vedersi scippato della propria moglie, ella si sposò con Nino con il quale fondò Babilonia e compì imprese 

eccezionali. Quando il figlio Ninia cospirò contro di lei, ella non lo punì, rispettando così la profezia di Ammone, al 

contrario gli diede il suo regno e ordinò che tutti obbedissero a lui. Fatto questo venne trasformata in colomba e salì 

verso il regno degli dei come l‟oracolo aveva predetto. La figura dipinta dal Boccaccio nel De mulieribus claris è 

totalmente diversa. Si parla di una Semiramide che veste i panni del figlio per riuscire a governare alla morte di 

Nino. Boccaccio al capitolo II, De Semiramide regina Assyriorum, paragrafo 6, scrive: «Et sic Nini olim coniunx 

filium, et femina puerum simulans, mira cum diligentia maiestatem regiam adepta» (32). Inoltre, si presenta 

Semiramide nella sua veste lussuriosa e incestuosa che portò, secondo Boccaccio, la regina ad essere uccisa dal 

figlio. Questa visione della regina era già stata espressa da Dante nel V canto dell‟Inferno, vv. 55-57: «A vizio di 

lussuria fu sì rotta, / che libito fé licito in sua legge, / per tòrre il biasmo in che era condotta» (vol. 1: 52). 

96
 avevo sprezzato: avevo disprezzato.  

97
 Di tanti re possenti onorate nozze: Trissino, La Sofonisba, v. 827: «A queste bεlle εt hσnσrate noze» (92). 

98
 in un punto: in un istante. Rucellai, Rosmunda, v. 241: «Di me fanciulla che in un punto ho perso» (202). 

99
 Sprezzando l‟onorata mia fama antiqua: Trissino, La Sofonisba, v. 214: «Sprezandσ in tuttσ la regale alteza» 

(55). 
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   Onde or misera
100

 e in odio sono a me stessa 

   E benché i re inimici in me coniurati 

   Non tema, pur mi preme la conscienza, 

   La vita mia colpevole che dia lor causa, 

   Per me poco onorata, di tanta guerra.    220 

 

Anna   Perché sì iniquamente
101

 te stessa danni? 

   Perché ti affliggi a torto misera donna?  

   «Troppo è colui inimico a se stesso, il quale 

   Converte in vizio quel che attribuir debbe
102

 

   Meritamente a gloria sua, compiacendosi    225 

   Nel cruciar se stesso senza ragione». 

   Dunque quel che ti accresce e onor e gloria 

   Stimi arrecarti colpa? Che giova regno? 

   Che tesor? Che splendor de i passati a quello 

   Che privato è di propria successione?    230 

   Forse ti pare la stirpe nostra regale,
103

 

Se ben dal sommo Iove da longi ha origine,
104

  

                                                        
100

 misera: si noti come il turbamento di Didone venga mostrato con la ripetizione dell‟aggettivo misera. 

101
 iniquamente: ingiustamente. 

102
 debbe: deve, forma antica. 

103
 la stirpe nostra regale: Trissino, La Sofonisba, vv. 290-291: «E la stirpe regal de miεi Signσri / Eradicata fia, 

nσn che deprεssa» (60). Boiardo, Orlando innamorato, libro III, canto V, ottava 29.3-4: «E Fioravante e giù sino a 

Pipino, / Regal stirpe di Francia, e il re Carlone» (vol. 2: 1148). 

104
 Forse ti pare […] ha origine: Erodoto nelle Storie, libro I , 181, descrivendo i templi della città di Babilonia 

dice: «έλ δὲ ηῷ ἑηέξῳ Γηὸο Βήινπ ἱξὸλ ραιθόππινλ » (il santuario dalle porte di bronzo di Zeus Belo) (vol. 1: 181). 

Diodoro parlando delle statue di Babilonia, nel II libro al capitolo 8.7, racconta: «ἔηη δὲ Γηόο , ὃλ θαινῦζηλ νἡ 

Βαβπιώληνη Βῆινλ·» (e anche Zeus che i babilonesi chiamano Belo) (vol. 2: 19). Zeus Belo è il nome con cui i 

greci chiamavano il dio babilonese Bel-Marduck. Il padre di Didone e Anna, Belo appunto, era ritenuto un 

discendente del dio Belo, primo re degli assiri (Biondetti 94). Per questo motivo Didone discende da Giove/Zeus. 

Inoltre, il riferimento alla grandezza di Semiramide al verso 208 non paragona solamente la grandezza della regina 

cartaginese a quella assira ma mostra come la magnificenza di Didone rifletta quella di Semiramide, sua antenata. 
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Aver col troian sangue disonorata, [r 10] 

   Il cui splendor più presso da esso Iove 

   Riluce in quello?
105

 Forse non stimi equale    235 

   La virtù propria del gran figlio d‟Anchise 

   Alla virtù de‟ nostri passati regi? 

   Qual dunque serà quello che più degno sia 

   Delle tue nozze che costui, la cui gloria 

   Già s‟avicina al regno degli alti Dei?
106

    240 

   La fede al car Sicheo aver maculata 

   Ah stolta temi, quando dopo il suo fato 

   Infra tanti a un solo al fin hai ceduto, 

   Senza il qual il tuo regno secur non era 

   E di speranza privo de l‟alma prole
107

    245 

   Quasi un corpo senza anima si iaceva, 

   Poi in sì florida età regina in qual sei, 

   Rara bellezza ornata di rare doti 

   Mal potea senza biasimo star; la guerra, 

   Mossa da i re nimici per questo, i quali    250 

   Dalla forte Cartagine non sono temuti, 

   Ti accrescerà la gloria, però che cedere 

   Alle tue forze sono constretti, coniunte 

                                                                                                                                                                                 
Le due regine erano già state paragonate da Dante che le pone entrambe nel secondo cerchio, quello dei lussuriosi 

(canto V, vv. 58-62): «Ell‟è Semiramìs, di cui si legge / che succedette a Nino e fu sua sposa: / tenne la terra che ‟l 

Soldan corregge. / L‟altra è colei che s‟ancise amorosa, / e ruppe fede al cener di Sicheo» (vol. 1: 52-53). 

105
 Il cui splendor […] in quello: il cui splendore, essendo più caro allo stesso Giove, risplende in lui (Enea)? 

106
 Qual dunque […] degli alti Dei?: la grandezza quasi divina di Enea presentata da Anna ricorda le parole di 

Didone nel IV libro dell‟Eneide, v. 12: «Credo equidem, nec vana fides, genus esse deorum» (vol. 2: 54). 

107
 l‟alma prole: Stazio, Le selve, libro IV, VII, vv. 29-30: «Sed damus lento veniam, quod alma / prole fundasti 

vacuos penates» (928). 



166 
 

 
 

   Con l‟arme de i Troiani; il Tonante Iove,
108

 

   Non senza gran misterio credo, a i tuoi litti    255 

   Spingessi il re troian, per far questo regno 

   Beato in tutto e te felice sua sposa. 

   In che se colpa alcuna pur fusse, tutta 

   Saria mia, perch‟a questo ti persuasi.
109

 [v 10] 

 

Coro   Non vedo asserenarsi l‟altero
110

 volto    260 

   Dell‟afflitta regina, né gl‟occhi fissi 

   Da terra alzarsi pel parlar di costei. 

 

Dido   El tuo sì grato dir che prima potette 

   Conducermi
111

 ove mi menava il desio,
112

 

Accederti or mi sforza.
113

 Ma in questa parte   265 

   Quanto più mi discarichi l‟animo, tanto 

Nell‟altra più il cor stringi d‟amore col nodo.
114

 

                                                        
108

 Tonante Iove: questo è un epiteto tipico del dio. Omero ne fa largo uso nelle sue opere. Esiodo nella Teogonia 

racconta che il tuono, insieme al fulmine e alla fogore, fu un dono ricevuto dai fratelli che lui aveva liberato per 

poter sconfiggere il padre Crono (vv. 503-505): «νἵ νἱ ἀπεκλήζαλην ράξηλ εὐεξγεζηάσλ, / δῶϰαλ δὲ βξνληὴλ ἠδ‟ 

αἰϑαιόεληα ϰεξαπλὸλ / ϰαὶ ζηεξνπήλ· ηὸ πξὶλ δὲ πειώξε Γαα ϰεϰεύϑεη» (ed essi si ricordarono di rendergli grazie 

per i benefici, e gli dettero il tuono ed il fulmine fiammengiante e la folgore: prima li teneva nel grembo la Terra 

sconfinata) (90). 

109
 Vv. 221-259: Il lungo discorso di Anna è una chiara trasposizione delle parole dell‟Anna virgiliana. Nel IV libro 

dell‟Eneide, ai versi 31-53, la sorella della regina affronta i medesimi argomenti, attraverso i quali vuole convincere 

Didone che non vi è nulla di peccaminoso nello sposare Enea; il quale è anzi necessario alla causa cartaginese, nel 

testo pazziano, poiché le sue armate aiutano a proteggere la città dalle forze congiunte di Iarba e Pigmalione. 

Inoltre, Enea è colui che può dare un erede alla stirpe di Belo visto che Didone non aveva avuto figli da Sicheo. 

110
 altero: nobile. 

111
 Conducermi: condurmi. Deriva dall‟antica forma del verbo conducere. 

112
 mi menava il desio: Petrarca, Canzoniere, CXXV, v. 43: «così ‟l desir mi mena» (vol. 1: 577); CCLXVI, vv. 5-

6: «Poi quel dolce desio ch‟Amor mi spira / menami a morte, ch‟i‟ non me n‟aveggio» (vol. 2: 1193). 

113
 Accederti or mi sforza: a cederti, cioè a non resisterti ora mi spinge. Si noti come il raddoppiamento 

fonosintattico, tipico della lingua toscana orale, si trovi qui in forma scritta (Rohlfs, Fonologia, 173). 
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   Sorella ancor ch‟a te manifestar soglia
115

 

   Gl‟intimi miei secreti, pur non dimeno 

   Vergogna assai mi prende e a pena ardisco    270 

   Aprirti ove i‟ mi truovo e ‟l misero stato  

   Del mio cieco intelletto,
116

 perch‟i‟ non amo 

   Costui come tu pensi, ohi me, più ch‟amore 

   È quel ch‟ i‟ sento dentro e questo desio 

   Senza freno mi conduce troppo oltre; i‟ chiamo   275 

   Per testimoni gli Dei che nel petto mio 

   Più foco or mai non cape,
117

 la mente cieca 

   Più non può far né vol resistenza alcuna. 

 

Anna   Regina, il troppo amore al furor è presso.
118

 

 

Dido   Lasso,
119

 questo è furor che più non può crescere.   280 

 

                                                                                                                                                                                 
114

 Ma in questa parte … d‟amore col nodo: Ma se da una parte mi liberi da un peso (di tipo morale, discaricare), 

dall‟altra mi stringi ancor di più il cuore con il nodo dell‟amore. Petrarca, Triumphi, Triumphus Cupidinis III, vv. 

62-64: «Vedi Assuero il suo amor in qual modo / va medicando a ciò che ‟n pace il porte: / da l‟un si scioglie e lega 

a l‟altro nodo» (144). Boccaccio, Filocolo, libro II, capitolo 18.10: «però che, quando prima ne‟ tuoi begli occhi 

vidi quel piacere, che poi a‟ tuoi disii mi legò il cuore con amoroso nodo» (148). Pulci, Morgante, cantare XVII, 

ottava 5.3: «tanto la stringe l‟amoroso nodo» (vol. 1: 530). 

115
 soglia: sia solita. Dal verbo solere. 

116
 Del mio cieco intelletto: Dante, Rime, Poscia ch‟Amor del tutto m‟ha lasciato (27), vv. 43-44: «veggendo rider 

cosa / che lo „ntelletto cieco non la vede». 

117
 Più foco or mai non cape: ormai non può più contenere più fuoco (amoroso). Cape deriva dal verbo latino 

capĕre, prendere o catturare. In questo caso significa però contenere o accogliere come Dante lo usa nel XVII canto 

del Paradiso ai versi 14-15: «che, come veggion le terrene menti / non capere in trïangol due ottusi» (vol. 3: 180). 

118
 il troppo amore al furor è presso: Poliziano, Fabula di Orfeo, v. 245-246: «Oimé, che ‟l troppo amore / n‟ha 

disfatti ambedua» (263); Rime, Rispetti, ottava XLII.1: «Omè, che ‟l troppo amore a morte mena» (318). 

119
 Lasso: in questo caso è un‟esclamazione che indica dispiacere, dolore, rammarico, rincrescimento o rimpianto 

(G.D.L.I., lasso
1
, 8). 
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Anna   Non dar tutte le vele a sì fieri venti.
120

 

 

Dido   Chi può tener quel che non è in poter suo? 

 

Anna   Revoca la ragione e ripiglia il freno.
121

 

 

Dido   Il freno d‟ogni mio arbitrio tiene altri or mai. 

 

Anna   Non sente il ben d‟amor, chi si dà a lui in preda. [r 11]  285 

 

Dido   Preda legata sono da insolubili lacci.
122

 

 

Anna    Breve tempo farà quel che or non lice. 

   Andiamo al sacrificio ordinato. «L‟animo  

   Quanto più si rivolta in quel che l‟affligge 

   Più s‟essagita. In altra parte la mente    290 

   Voltar debbe ciascun che fisso dol sente».
123

 

                                                        
120

 Non dar tutte le vele a sì fieri venti: non ti lasciare andare totalmente. Dare le vele ai venti è un‟espressione 

boccaccesca. Boccaccio, Decameron, giornata II, novella 7.10: «I marinai, come videro il tempo ben disposto, 

diedero le vele a‟ venti» (160-161); Amorosa visione, canto XXVII, v. 34-35: «Costui vid‟io, poco appresso, saluto 

/ sur una nave e dar le vele al vento» (91); Filocolo, libro II, capitolo 17.11: «il quale la promessa fede e le vele 

della sua nave diede ad un‟ora a‟ volanti venti» (145); libro III, capitolo 45.6: «A voi conviene, poi che comperata 

avete costei, senza niuno indugio dare le vele a‟ venti» (321); libro III, capitolo 48.2: «E date le vele a‟ venti, si 

partirono con Biancifiore da‟ vietati porti» (323); libro IV, capitolo 80.1: «E montati sopra la nave, renderono le 

vele a‟ prosperevoli venti» (466). Tuttavia Boccaccio l‟aveva tratta dall‟Eneide, IV libro, v. 546: «rursus agam 

pelago et ventis dare vela iubebo?» (vol. 2: 90). 

121
 Revoca la ragione e ripiglia il freno: richiama la ragione e riprendine il freno. Petrarca, Canzoniere, XCVII, v. 

6: «che ‟l fren de la ragione ivi non vale» (vol. 1: 459); CXLI, v. 7: «che ‟l fren de la ragion Amor non prezza» 

(vol. 1: 682). Rucellai, Rosmunda, vv. 686-687: «Né puoi pensarlo ben, per ciò che hai posto / El fren de la ragione 

in man de l‟ira» (226). 

122
 Preda legata sono da insolubili lacci: Apuleio, L‟asino d‟oro, libro II, capitolo 5: «amoris profundi pedicis 

aeternis alligat» (40). Boiardo, Apuleo volgare, libro II: «& l‟animo e ‟l spirito con cathene di profondo amore gli 

lega» (r 11). Firenzuola, L‟asino d‟oro, libro II: «ella lo lega cogli insolubili lacci del profondo amore» (255). 

123
 Vv. 1-291: seguendo la divisione della tragedia greca, questi versi sono tutti parte del Prologo. 
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Coro   Ben è vero quel che si dice
124

 

   Che: «i gravissimi errori 

   Commeton li alti ingegni 

   E li animi eccellenti de i mortali».     295 

  Poi che questa, il cui sapere 

   Insin al ciel aggiunge,
125

 

   In tanto errore è scorsa 

   Che posseder se stessa or mai non puote. 

  Sì che i‟ tengo
126

 più che certo      300 

   Or mai quel che si narra 

   Della venerea fraude 

   E quel ch‟il vario vulgo in ciò ragiona. 

  Che già fussi il fer Cupido 

   In faccia trasmutato       305 

   Del nepote d‟Anchise 

   Da cui la mia regina ha il venen tratto.
127

 

  Oh me lasso,
128

 che di novo 

   Porti molesta Fama 

   Che ‟l mio orechio offende.      310 

   Fuggon dunque i Troian dal litto nostro. [v 11] 

                                                        
124

 Ben è vero quel che si dice: con questi versi del coro si apre il Parodo. 

125
 il cui sapere / Insin al ciel aggiunge: Pulci, Morgante, cantare XVII, ottava 29.4: «la fama insino al ciel n‟andrà 

volando» (vol. 1: 537). Poliziano, Stanze, libro II, ottava 2.6: «di cui già insino al ciel la fama grida» (212). 

126
 tengo: ritengo. 

127
 Vv. 300-307: questi versi si riferiscono all‟inganno di Venere che, per proteggere Enea da Giunone nel suo 

soggiorno a Cartagine, aveva chiesto ad Amore di prendere le sembianze di Ascanio e di instillare in Didone il suo 

veleno amoroso. La descrizione della richiesta di Venere al figlio si trova nel I libro dell‟Eneide ai versi 657-694 ed 

era già stata annunciata ai versi 35-48. La parola venen nel testo non è casuale perché Virgilio al verso 688 scrive: 

«occultum inspires ignem fallasque veneno» (vol. 1: 52). 

128
 lasso: stanco, affranto, stremato, sfinito (G.D.L.I., lasso

1
, 1). 



170 
 

 
 

  Quanta, quanta greve doglia 

   S‟accresce all‟affannata 

   Mente della regina, 

   La cui vita in l‟altrui man sta sospesa.    315 

  Oh dispietata iniqua Fama,
129

 

   Quanto sei monstro orrendo! 

   Quanto veloce e sempre 

   Nel camminar ripigli più vigore! 

  Timorosa imprima e poca,        320 

   Poi cresciuta il ciel tocchi, 

   Tutta pennuta e d‟occhi 

   Vivi, ciascuna penna hai luminosa. 

  Figlia della cieca Notte 

   E de i Giganti feri       325 

   Sorella
130

 e ben fornita 

   Sei di veloci piedi e stridenti ali. 

  In te tante bocche sono, 

   Tante lingue favellano, 

   Tante oreche risonano.
131

      330 

   Quante piume nel corpo tuo si contano. 

                                                        
129

 Oh dispietata iniqua Fama: Petrarca, Triumphi, Triumphus Fame I, v. 4: «partissi quella dispietata e rea» (287). 

Boiardo, Orlando Innamorato, libro I, canto XXI, ottava 46.1: «Fortuna dispietata, iniqua e strana» (vol. 1: 393). 

130
 Figlia della […] Sorella: in Virgilio, ai versi 178-179 del IV libro dell‟Eneide, la Fama è definita figlia di Geo, 

la Terra, e sorella di Ceo, un titano, ed Encelado, un gigante. La figura della Terra qui è sostituita da quella della 

Notte. Questa differenza può fare intuire la conoscenza da parte del Pazzi di un mito orfico che collegava la Notte 

«all‟origine del mondo e ne faceva la protagonista di una antichissima cosmogonia» (Ferrari 502). Esiodo nelle 

Opere e giorni scrive al verso 17 :«Σὴλ δ‟ ἑηέξελ πξνηέξελ κὲλ ἐγείλαην Νὺμ ἐξεβελλή» (La seconda [dea Contesa 

(Eris)], invece, la generò prima dell‟altra la Notte tenebrosa) (248). 

131
 In te tante […] oreche risonano: Si noti la leggera differenza tra il verso virgiliano e quello pazziano. Nel IV 

libro al verso 183 si legge: «tot linguae, totidem ora sonant, tot subrigit auris» (vol. 2: 66). Se in Virgilo sono le 

bocche a risuonare, nel Pazzi questa azione e attribuita alle orecchie. 



171 
 

 
 

  Voli per le oscure tenebre, 

   Né li tuoi vigili occhi 

   Sonno chiuder mai puote 

   E per la luce
132

 posi in le alte torri     335 

  Onde i regni sì minaci, 

   Li re, le gran cittadi, [r 12] 

   Parimente porgendo 

   Il falso come il vero e ‟l bene e ‟l male.
133

 

 

Enea   Tu intendi il secreto ordin, fedel Acate,
134

    340 

   Del partir nostro subito di Cartagine; 

   Del qual accioché prender or non ti possa 

   Alcuna ammirazion, intendo narrarti 

   L‟alta cagion che muove la mente mia 

   Con quella fe‟ che sole il figlio d‟Anchise    345 

   Aprir ogni secreto al suo caro Acate. 

 

Acate   Tutto sto intento a questo, parla ti prego 

   Re de i Troiani in cui non può alcun consiglio 

   Cader senza cagion e misterio grave. 

 

Enea   Ier ser avanti al quanto che ‟l febeo lume    350 

   S‟ascondessi a i mortali del nostro emisperio,
135

 

                                                        
132

 E per la luce: E di giorno. 

133
 Vv. 316-339: la seconda parte del discorso del coro è una parafrasi in versi, dei versi 174-190 del IV libro 

dell‟Eneide, in cui Virgilio descrive la Fama. 

134
 Tu intendi il secreto ordin, fedel Acate: apertura del primo episodio. 
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   Sendo
136

 i‟ serrato in camera e solo ove era 

   Intento con la mente agli ostili esserciti 

   Che turbon questo regno, pensando al modo 

   Del terminar la guerra, a un tratto gl‟occhi    355 

   Alzando, grave orror mi prese, i capelli 

   Rizzorsi in testa, dentro al petto la voce 

   Rinchiusa a me sentì mancar, perch‟ i‟ scorsi 

   Il figliuol del gran Iove, Mercurio, in propria 

   Effigie penetrato pe‟ chiusi muri;
137

     360 

   A cui viddi il caduceo manifesto 

   In man, le penne d‟oro alli omeri e a‟ piedi, 

   La bionda e crespa chioma, i lumi divini [v 12] 

   Lampeggiar.
138

 Siami lecito referire 

   A te sol quel che ‟l ciel voluto ha monstrarmi   365 

   E tu il santo parlar ascolta con fede 

   Però che apparso disse: «Tu adunque Enea 

   Or pensi alle città d‟altrui, adormentato  

                                                                                                                                                                                 
135

 Ier ser […] emisperio: Ieri sera poco prima che il sole si nascondesse ai mortali del nostro emisfero, cioè poco 

prima del tramonto. Dante, Paradiso, canto XX, vv. 1-2: «Quando colui che tutto ‟l mondo alluma / de l‟emisperio 

nostro sì discende» (vol. 3: 215). Trissino, La Sofonisba, vv. 2063-2064: «Mentre che la fredd‟σmbra de la tεrra / 

Cuopra cσl mantσ l‟hεmisphεriσ nostrσ» (160). 

136
 Sendo: Essendo, è un‟aferesi. 

137
 Il figliuol […] pe‟ chiusi muri: Negli Inni omerici, inno IV, A Ermes, il dio parlando alla madre dice al verso 

178: «εἶκη γὰϱ ἐο Ππϑῶλα κέγαλ δόκνλ ἀληηηνϱήζσλ» (Io infatti andrò a Pito per entrare a forza nella sua grande 

dimora) (206). Tuttavia in questa immagine di Mercurio che attraversa i muri per parlare ad Enea è difficile non 

riscontrare un elemento cristiano. Vi è una certa somiglianza con Cristo che dopo la resurrezione entra nel luogo in 

cui i discepoli si erano rifugiati. Vangelo secondo Giovanni 20,19: «Cum esset ergo sero die illo una sabbatorum et 

fores essent clausae ubi erant discipuli propter metum iudacorum venit iesus et stetit in medio et dicit eis pax 

vobis» (vol. 2: 1192). Le citazioni bibliche, sia per il Vecchio Testamento come per il Nuovo Testamento, sono 

tratte da The Gutemberg Bible. Questa edizione moderna della Vulgata stampata da Gutemberg, rappresenta 

perfettamente le lezioni del testo biblico al tempo di Pazzi. 

138
 i lumi divini / Lampeggiar: gli occhi lampeggianti di Mercurio sono ripresi dagli Inni omerici. Inno IV, A Ermes, 

vv. 415-416: «ρῶϱνλ ὑπνβιήδελ ἐζϰέςαην πῦϱ ἀκαϱύζζσλ, / ἐγϰϱύςαη κεκαώο» (osservò furtivamente il luogo, 

desideroso di nascondere la fiamma sfavillante del suo sguardo) (220). 
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   Nel grembo feminil della bella Dido? 

   Miser a te, scordato del proprio regno,    370 

   Della gloria a te debita, i‟ vengo mandato 

   Dal sommo Iove, il cui gran nume
139

 governa 

   La terra, il ciel, ei proprio a te mi manda, 

   Perch‟i‟ ti dica questo non espettarsi 

   Da te, né già per questo la bella Dea     375 

   Tua madre averti tratto con le sue mani 

   Due volte dall‟argolice
140

 armi,
141

 né questo 

   Aver di te promesso ma dover essere 

   Tu quel che la superba Esperia,
142

 sì pregna 

   Di fere guerre,
143

 solo reggessi e il gran sangue   380 

   Propagassi di Teucro,
144

 che dal mar Indo 

   Al Mauro
145

 dessi allo universo le leggi.
146

 

                                                        
139

 il cui gran nume: la cui gran potenza. Nume in questo caso non è sinonimo di divinità ma di potenza divina. 

140
 argolice: greche. 

141
 la bella Dea […] argolice armi: i versi si riferiscono chiaramente agli aiuti ricevuti da Enea durante la guerra di 

Troia e presentati nell‟Iliade e nell‟Eneide. Nello scontro tra Enea e Diomede del V libro dell‟Iliade, ai versi 297-

351, Venere/Afrodite salva il figlio, avvolgendolo con un lembo del peplo, dopo che questi è stato ferito da un 

macigno scagliatogli da Diomede. Diomede poi, seguendo gli ordini di Pallade Atena, ferisce la dea con la sua 

lancia ad un braccio. Ferita, lascia cadere però il figlio che viene raccolto da Apollo e avvolto in una nube nera in 

modo che i greci non lo possano uccidere (289-293). Il secondo aiuto di Venere è raccontato da Enea a Didone. 

Infatti, ai versi 594-633 del II libro dell‟Eneide, Enea racconta la sua fuga da Troia che avviene grazie 

all‟intercessione di Venere che veglia su di lui, proteggendolo dalle frecce e dalle fiamme. 

142
 Esperia: Italia. Il nome Esperia è usato spesso nell‟Eneide per indicare la penisola italica. 

143
 sì pregna / Di fere guerre: questi versi si riferiscono ai versi 229-230 del IV libro dell‟Eneide: «sed fore qui 

gravidam imperiis belloque frementem / Italiam regeret» (vol. 2: 68). 

144
 Teucro: il nome con cui spesso i troiani sono chiamati è teucri. Enea prima del suo scontro con Achille, nel XX 

libro dell‟Iliade al verso 230, ricorda la sua stirpe discendente da Zeus. Nel racconto viene nominato anche il primo 

re di Troia, Troo detto anche Teucro: «Σϱῶα δʼ ʼΔϱηρϑόληνο ηέϰεην Σϱώεζζηλ ἄλαϰηα» (Erittonio generò Troo, re 

dei Troiani) (898). 

145
 dal mar Indo / Al Mauro: questa indicazione geografica è ripresa tale e quale dal sonetto CCLXIX del 

Canzoniere di Petrarca, v. 4: «dal borrea a l‟austro, o dal mar indo al mauro» (vol. 2: 1214). Come Bettarini spiega 

nelle note, l‟indicazione geografica dall‟Indo al Mauro si riferisce a tutto il mondo fino a quel tempo conosciuto 
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   Se di te gloria alcuna l‟animo tuo 

   Non pure or punge, movati il caro figliuolo 

   Ascanio, il qual tien privo del regno italico    385 

   E della gran regina del mondo, Roma.
147

 

   Naviga via di subito, fuggi i punici  

   Porti inimici. Questa la somma è sola 

   Di quel che dal ciel porto».
148

 E dette a un tratto [r 13] 

   Cotal parole, sparve da gl‟occhi miei    390 

   Mirabilmente, sì che in quel loco ove era 

   Lo Dio Cillenio,
149

 viddi solo chiara luce. 

   Pensa, fedel Acate, l‟animo mio 

   Qual fosse allor compunto
150

 dalla vergogna 

   Di me stesso e da tanto nume stordito.    395 

 

Acate   Al tuo parlar mi tremon
151

 le membra tutte. 

                                                                                                                                                                                 
che andava dall‟oceano Indiano (il mar Indo) al mare che bagna il Marocco e le colonne d‟Ercole (il Mauro) (vol. 

2: 1215). Anche Poliziano la riprende nelle Stanze, libro II, ottava 2.7: «insino agl‟Indi, insino al vecchio Mauro» 

(212). 

146
 Vv. 374-382: non espettarsi da te […] averti tratto […] aver di te promesso. Questa costruzione è chiamata 

infinito storico ed è utilizzata da Mercurio per descrivere i sentimenti di Giove e di Venere (Rohlfs, Sintassi, 708). 

147
 E della gran regina del mondo, Roma: questo verso appare molto diverso dall‟orginale virgiliano del IV libro, 

vv. 274-276: «Ascanium surgentem et spes heredis Iuli / respice, cui regnum Italiae Romanaque tellus / debetur» 

(vol. 2: 72). L‟espressione gran regina del mondo ha quindi un valore chiaramente encomiastico, che esalta la 

grandezza di Roma governata da Clemente VII, a cui la tragedia è dedicata. 

148
 Vv. 367-389: il discorso di Mercurio a Enea è simile all‟originale virgiliano, ai versi 265-276 del IV libro. I 

riferimenti agli aiuti ricevuti da Venere durante la guerra di Troia, in modo che potesse propagare la stirpe di 

Teucro, discendente da Giove, si trovano nelle istruzioni di Giove a Mercurio, ai versi 227-231 del IV libro. 

149
 Lo Dio Cillenio: si tratta chiaramente di Mercurio. Si dice che Mercurio fosse nato sulla vetta del monte Cillene, 

il monte più alto del Peloponneso, sul confine tra Arcadia e Acaia. Da qui viene l‟epiteto Cillenio (Ferrari 174). 

150
 compunto: turbato. 

151
 tremon: tremano. La desinenza -ono, tipica della terza persona plurale per l‟indicativo presente della seconda e 

della terza coniugazione, è stata utilizzata nel toscano anche per i verbi della prima coniugazione. Si trova sia nel 

senese che in alcuni autori fiorentini come Machiavelli (Rohlfs, Morfologia, 532). Nella lettera dedicatoria de Il 
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   Fuggiam presto di qui. Obediam del gran Iove 

   Al pio comandamento, né più tardiamo. 

 

Enea   Per questo ho comandato che l‟alte navi 

   Presto sien
152

 messe in punto.
153

 Ma come credi   400 

   Che ‟l mio core stia ora, pensando al dolore 

   Che di ciò sentirà la misera regina?
154

 

   Il cui amor mi preme, premonmi
155

 ancora 

   I benefici grandi, gl‟oblighi molti 

   Che certo seco abiam e mille altre cause    405 

Ch‟a un non ingrato animo deon
156

 pesare.  

   Ma perché più mi pesa il santo precetto, 

   Son resoluto questo essequire e presto. 

 

Acate   «I sensi de i mortali a piacer e doglia 

   Son sottoposti e tutti con questa legge    410 

   Viviam. Ma quel tenere si de‟ più ch‟umano    

   In cui non vince affetto alcun nello eleggere 

   Quel che sia ben seguire».
157

 La compassione 

                                                                                                                                                                                 
principe si legge: «perché così come coloro che disegnono e‟ paesi si pongono bassi nel piano a considerare la 

natura de‟ monti e de‟ luoghi alti» (60). 

152
 sien: siano. Il cambio di desinenza da -a a -e per il congiuntivo presente si trova spesso nell‟antico toscano 

(Rohlfs, Morfologia, 555). 

153
 Per questo […] messe in punto: Pazzi qui abbrevia le indicazioni che Enea dà ai suoi fidati nell‟Eneide (IV libro, 

vv. 287-291). 

154
 la misera regina: Trissino, La Sofonisba, v. 1532: «O miʃera Regina» (129); v. 1990: «O miʃera Regina» (156). 

Rucellai, Rosmunda, v. 206: «O misera Regina» (200). 

155
 premonmi: mi premono. 

156
 deon: devono. Deono è una forma letteraria della terza persona plurale del presente indicativo. 
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   Di costei debbe mover l‟animo tuo 

   Meritamente insino al termine onesto, [v 13]   415 

   Quale non è passar lecito a viril core.     

   Ma dimmi quando pensi quel che ora tu celi 

   Far noto alla regina? Perché se ‟l vento 

   Si voltassi propizio,
158

 sarebbe errore 

   Lo indugiare.  

 

Enea     Questo è ora quel che sol mi preme,   420 

   Perché ‟l tempo mi sprona e quantunque l‟animo   

   abbi già resoluto, pur non ardisco 

   Ferir l‟accesa donna,
159

 né modo alcuno, 

   Né parole a far questo trovo atte ancora. 

   Seguite voi quello ordine che si è dato    425 

   Senza indugio alle navi. I‟ qual ora veggia     

   Posser [essere] comodamente con la regina, 

   Troverrò qualche modo, pel quale offenda 

   Meno l‟animo suo infermo,
160

 «perché essequire 

                                                                                                                                                                                 
157

 «I sensi de i mortali […] ben seguire»: I sensi dei mortali sono sottoposti ai piaceri e ai dolori e tutti noi umani 

viviamo secondo questa legge. Perciò si deve ritenere più che umano colui che decide ciò che sia bene fare senza 

essere influenzato dai sentimenti. 

158
 Perche se ‟l vento / Si voltassi propizio: L‟espressione vento propizio, è presente in molti passaggi di un‟opera 

contemporanea alla Dido, l‟Orlando furioso dell‟Ariosto. Ne riportiamo alcuni esempi: canto XVIII, ottava 19.1: 

«Sì fu propicio il vento, sì fu l‟hora» (428); canto XVIII, ottava 100.5: «e con propitio et immutabil vento» (447); 

canto XXXIX, ottava 162.7: «V‟hanno propicio il vento, e a destra mano» (980); canto XL, ottava 11.6: «non sia 

più indugio, hor c‟ho propicio il vento» (991). 

159
 Ferir l‟accesa donna: l‟aggettivo accesa si riferisce alla passione amorosa di Didone che sta per essere 

abbandonata. Dante, Rime, Rime dubbie, Se credi per beltate o per sapere (XIIId), v. 2: «la donna ch‟ami sia 

d‟amor sì accesa» (726). 

160
 I‟ qual ora […] l‟animo suo infermo: Io, quando vedrò di poter essere comodamente con la regina (cioè quando 

avrò un momento più adatto per stare con la regina), troverò qualche modo per offendere il meno possibile il suo 

animo malato. Sembra che il Pazzi abbia omesso essere come si può fare in alcune costruzioni latine come ad 

esempio nell‟infinito futuro in cui esse è spesso omesso. 
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   presto si de‟ quel che si fa con dolore».
161

    430 

 

Coro   «Quanto è folle colui        

   Che a i sospettosi amanti 

   Crede tenere ascoso 

O celar cosa alcuna che gl‟inganni!»
162

 

   Già la importuna Fama,      435 

   Del secreto fuggire        

   Di qui le frigie navi, 

   Percosso ha nell‟orechio la regina. 

   Ohi me, quanto furore 

   Porta l‟afflitta donna;
163

      440 

   Pietà, pietà di questa [r 14]       

   Prenda ciascun che morde il fren d‟amore.
164

 

  Qual parole formare 

   Potrai, sdegnosa amante, 

   Ch‟all‟affannato core       445 

   Si satisfacci tal che in pace resti?
165

      

 

                                                        
161

 I‟ qual ora […] con dolore»: Virgilio, Eneide, libro IV, vv. 293-294: «temptaturum aditus et quae mollissima 

fandi / tempora, quis rebus dexter modus» (vol. 2: 74). 

162
 «Quanto è […] gl‟inganni»: Questi versi parafrasano il verso virgiliano del IV libro, v. 296: «At regina dolos 

(quis fallere possit amantem?)» (vol. 2: 74). Gl‟inganni significa li inganni. Il pronome gli usato come pronome 

accusativo della terza persona plurale è tipico del toscano. Questa forma si è mantenuta fino al primo Ottocento 

soprattutto quando il pronome precedeva una parola iniziante per vocale o s impura (Rohlfs, Morfologia, 462). 

163
 Già la importuna […] l‟afflitta donna: versi parafrasati da Virgilio, Eneide, IV libro, vv. 298-301. 

164
 Prenda ciascun che morde il fren d‟amore: Angiolieri, Le Rime, V (Amor, poi che ‟n sì greve passo venni), vv. 

13-14: «ma tal freno / m‟hai messo ‟n bocca, che mai non lo smorso» (11). 

165
 Pietà […] in pace resti?: Abbia pietà, pietà di questa (donna), ogni persona che è soggiogata dal morso 

dell‟amore contro la sua volontà. Quali parole potrai formare, sdegnosa amante, che appaghino il cuore affannato in 

modo che in pace si riposi? 
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Dido   Ancor tenermi ascoso poter pensavi 

   Tanto inganno? E partirti de i regni miei 

   Furtivamente? Lasso che il nostro amore, 

   Nella fede già data con la tua destra,
166

    450 

   Né pur pensier alcun che miseramente     

   Finir senza te debba la vita Dido 

   Tenerti può? Ch‟ancor nel mezzo del verno, 

   Co‟ i venti tanto avversi che dal pol soffiano, 

   Navigar cerchi?
167

 Hai senza pietà alcuna,
168

   455 

   Quasi tu non andassi a i regni d‟altrui     

   O non dovessi mendicar novi ospizii? 

   Che se la patria tua antiqua in piè fosse, 

   Se la regia di Priamo ancor fiorisse, 

                                                        
166

 Nella fede già data con la tua destra: nella fede promessa con il matrimonio. Paratore nel commento al IV libro 

dell‟Eneide scrive riguardo alla concessione della mano destra: «è l‟indicazione di una precisa norma giuridica in 

fatto di usi matrimoniali, la manus conventio» (194). Didone mostra le ragioni per cui Enea non dovrebbe partire: 

l‟amore, il matrimonio e la sua stessa vita. Queste ragioni che si trovano anche ai versi 307-308 del poema 

virgiliano mostrano come Didone sia convinta di essersi sposata con Enea. Questo è un riferimento a ciò che era 

accaduto precedentemente. Ai versi 90-128 del IV libro, infatti, Giunone vuole ingannare Venere per tenere Enea 

lontano delle coste italiche. Giunone propone, infatti, una pace duratura alla madre dell‟eroe troiano, proponendo di 

unire in matrimonio Enea a Didone. Il piano è quello di interrompere la battuta di caccia, a cui l‟eroe e l‟eroina 

stanno partecipando, abbattendo sul campo di caccia un forte temporale con grandine. Riparandosi insieme in una 

grotta, i due amanti saranno sposati da Giunone e consumeranno il loro amore. Ai versi 129-173 avvine il fatto ma, 

come Paratore spiega nel commento al verso 166, l‟unione è iniziata da Tellus (Terra) prima, una divinità ctonica, e 

da Giunone poi, una divinità dell‟etere; questo fatto snatura il rito stesso tanto da renderlo nullo (199-200). Per 

questo motivo solo Didone è convinta di essersi sposata con Enea. Si notino, infatti, i versi 170-173: «neque enim 

specie famave movetur / nec iam furtivom Dido meditatur amorem; / coniugium vocat, hoc praetexit nomine 

culpam (vol. 2: 64). Solo Didone chaima la loro unione matrimonio, coniugium vocat. Allo stesso modo, i versi 

191-192 esprimono lo stesso concetto: «venisse Aenean Troiano sanguine cretum, / cui se pulchra viro dignetur 

iungere Dido» (vol. 2: 66). Il secondo verso sottintende la convinzione di Didone che crede di essersi unita in 

matrimonio con Enea. 

167
 Ch‟ancor nel […] Navigar cerchi?: Petrarca, Canzoniere, CXXXII, v. 10: «Fra sí contrari vènti in frale barca» 

(vol. 1: 641); CLXXXIX, vv. 1-2: «Passa la nave mia colma d‟oblio / per aspro mare, a mezza notte il verno» (vol. 

2: 870); CCLXXII, v. 11: «veggio al mio navigar turbati i vènti» (vol. 2: 1238). Trissino, La Sofonisba, v. 305: 

«Turbatσ ὲ ‟l mare ε mossσ un ventσ riσ» (62). Rucellai, Rosmunda, v. 1140-1141: «Son fragil barca in mar, 

spinta dal vento / Fra scogli e sirte a ponto a mezo el verno» (250-251). 

168
 Hai senza pietà alcuna: Sei senza alcuna pietà. L‟uso di avere al posto di essere è presente nell‟italiano antico e 

letterario (G.D.L.I., avere, 25) 
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   Non ardiresti in tempo tant‟inimico,
169

    460 

   Per mar sì tempestoso andar a trovarla.   

   Ma forse fuggi me? Per tante mie lacrime, 

   Per la tua destra man, da poi ch‟altro bene, 

   Miser a me, non m‟ho lasciato, pel nostro  

   Sposalizio, pel nostro amor coniugale    465 

   Incominciato; lasso, se cosa alcuna      

   Di me ti fu già grata o fu mai gioconda, [v 14] 

   Abbi pietà ti prego della mia misera 

   Regia, qual cader veggio, e se loco alcuno  

   Ancor resta a i miei preghi, che dal cor vengono,   470 

   Svolgi la mente tua da questo pensiero.
170

     

   Per te di Libia i popoli, per te tutti 

   M‟hanno i principi in odio, per te inimici 

   Mi son gli omini tirii, per conto tuo 

   Posto ho da parte quel, la cui gloria al cielo    475 

   M‟avea condotta.
171

 Ove or me misera lasci,     

   Certissima non viver una or senza te?
172

 

   Che deggio i‟ espettar che ‟l feroce Iarba 

   O l‟impio mio fratel m‟espugnin le mura, 

                                                        
169

 in tempo tant‟inimico: Boccaccio, Decameron, giornata I, Introduzione.43: «E acciò che dietro a ogni 

particularità le nostre passate miserie per la città avvenute più ricercando non vada, dico che così inimico tempo 

correndo per quella» (18). 

170
 Svolgi la mente tua da questo pensiero: muta la tua mente da questo proposito. Svolgere nel senso di mutare si 

ritrova nell‟italiano antico e letterario. Petrarca, Canzoniere, CLXXVIII, v. 12: «poi, quasi maggior forza indi la 

svolva» (vol. 1: 825). 

171
 per conto tuo […] M‟avea condotta: in questi tre versi Didone comprende il disonore in cui è caduta, prendendo 

Enea a palazzo e trattandolo come se fosse il suo sposo, rompendo così i voti matrimoniali fatti a Sicheo. Si vedano 

i versi 214-215. 

172
 Ove or me […] or senza te?: Poliziano, Rime, Rispetti, ottava XCIII.7-8: «e certo i‟ non sarei vivo quest‟ora, / se 

non ch‟i‟ spero di vederti ancora» (348).  
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Depredin la cittade e me prigion
173

 faccino?    480 

   Se pur di te un picciol figliolo almeno     

   Avuto avessi avanti al tuo dur partire, 

   Il qual sembrando te nell‟aspetto solo, 

   L‟affanno alleggerissi al mio cor tal‟ora, 

   Non mi parrebbe al tutto d‟ogni mio bene    485 

   Priva restar ed esser sì abandonata.
174

      

 

Coro   Come potrà costui non piegarsi a questi 

   Sì dolci preghi e sì pietose parole?
175

 

   Ma lasso, il non cangiarsi nel volto, gli occhi 

   Non pur mover, mi tengon molto dubiosa.    490 

 

Enea   Regina, i‟ ti confesso ingenuamente      

Aver come tu di‟
176

 tali oblighi teco 

   Quai
177

 mai della mia mente non tempo alcuno [r 15] 

   Scancellerà, né sarà mai che ‟l tuo nome, 

   Grato nella memoria non mi stia sempre,    495 

   Fin che scordato non serò di me stesso,     

   Fin che la vita sosterrà queste membra.
178

 

                                                        
173

 prigion: prigioniera. Il sostantivo prigione, maschile e femminile, usato per indicare la parola prigioniero o 

prigioniera, è tipico dell‟italiano antico e letterario (G.D.L.I., prigione
2
, 1). 

174
 Vv. 447-486: ancora una volta il Pazzi rimane fedele all‟originale virgiliano. Il lamento di Didone a Enea segue 

da vicino i versi 305-330 del IV libro. 

175
 Sì dolci preghi e sì pietose parole?: Boiardo, Amorum, libro II, 55, v. 35: «cerco con prieghi e con pietose voce» 

(vol. 2: 648). Trissino, La Sofonisba, vv. 438-439: «Le suavi parole ε i dσlci priεghi, / Farian le tigre divenir 

piεtσʃe» (71). 

176
 di‟: dici. 

177
 Quai: quali. 
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   Or quel ch‟i‟ dico ascolta in breve parole. 

   Perché io non pensai mai da te di nascoso 

   Partir regina, questa non chiamar fuga.    500 

   Né mai di sposalizio convenir teco      

   Ho possuto o ristringermi a simil patti;
179

 

   Che s‟a me fosse suto lecito vivere 

   A mio modo, o dai fati concesso ch‟io 

   Potessi essequir quel che mi fusse in l‟animo,   505 

   Oh con quanta dolcezza aria la mia patria     

   Instaurata! E già la regia di Priamo 

   Resurger si vedrebbe e le mura a Troia. 

   Ma perché il sacro Apollo alla grande Italia, 

   Alla Italia di Licia,
180

 le fatal sorte
181

    510 

   Mi spingon, quell‟ho fatto mia nova patria     

   E quella sol desio. De‟ dimmi ti prego, 

   S‟a te dolce è veder la bella Cartagine 

   Crescer per te, venuta in sin di Fenicia, 

   Qual invidia seria, s‟a‟ miseri Troiani,    515 

                                                                                                                                                                                 
178

 Regina, i‟ ti confesso […] queste membra: Enea confessa a Didone di esserle debitore per tutta la vita per quello 

che lei ha fatto per lui e per i troiani, aiutandoli dopo il loro sbarco in Libia e trattandoli come cittadini cartaginesi. 

Come si leggerà nelle note successive, questi versi sono di origine virgiliana. Nel Canzoniere, Petrarca scrive, 

LXXXII, vv. 1-2: «Io non fu‟ d‟amar voi lassato unquancho, / madonna, né sarò mentre ch‟io viva» (vol. 1: 414). 

Trissino, La Sofonisba, vv. 533-534: «E nσn andrete in forza d‟e Rσmani / Mentre che sarà vita in queste mεmbra» 

(76); vv. 555-557: «E sσlσ iσ vi dirò che tanta grazia / Nσn ὲ mai per uʃcirmi de la mente / Mentre che di mε 

stessa mi ricordi» (77); vv. 987-988: «E di ciò ve ne sσn mσltσ σbligatσ / E sarò sεmpremai mentre ch‟iσ viva» 

(99); vv. 1746-1747: «Nσn sσn mai per uʃcirci de la mente / Mentre che viverén sσpra la tεrra» (143). Questi versi 

erano stati ripresi anche da Rucellai nella Rosmunda, vv. 272-275: «Regina, io non potrei né vo‟ negarti, / Per li 

tuoi benefizii e di tuo padre, / D‟esser tenuto a te mentre ch‟io vivo / E, si arò senso, ancor doppo la morte» (204). 

179
 Né mai […] simil patti: Enea dichiara chiaramente a Didone che tra di loro non vi è alcun legame nuziale, come 

ella invece pensava. 

180
 Alla Italia di Licia: come scrive Paratore, nella città licia di Patara vi era l‟oracolo di Apollo (216). 

181
 le fatal sorte: le sorti fatali. Nell‟antico italiano sorte poteva anche essere femminile plurale (G.D.L.I. sorte, 1). 

Le sorti di Enea sono fatali perchè decise dal Fato e dagli dei che gliele hanno riferite attraverso gli oracoli. 
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   Da i fati spinti novi regni a cercare,      

   Navigar all‟Italia non permetessi? 

   Mai non s‟oscura il ciel dalle negre tenebre 

   Quando di luce ornate appaion le stelle,
182

 [v 15] 

   Che la paterna effigie piena d‟angoscia    520 

   Non mi perturbi e in sogno non mi reprenda;
183

    

   Pungemi ancor la conscienza, il mio figlio 

Ascanio, a cui fo ingiuria, tenendol privo 

   Dell‟italico regno, a lui tanto debito. 

   Similmente ti dico e così ti giuro     525 

   Per l‟una e l‟altra fronte d‟ambe duoi
184

 noi
185

     

   Che del gran Iove il figlio, dal ciel mandato, 

   Mercurio apparse ier sera a me per tal causa. 

   Qual manifesto scorsi in la chiara luce 

   Entrar pei chiusi muri
186

 e con questi orechi    530 

   Udì quel che da Iove ei proprio portava.     

   Pon fin dunque, regina, co‟ i tui lamenti 

   All‟affannarmi tanto e te insieme meco,
187

  

                                                        
182

 Quando di luce ornate appaion le stelle: Iacopone da Todi, Laude, Lauda 92, Sopr‟onne lengua amore, vv. 269-

271: «Sopre lo fermamento, / lo qual sì è stellato, / d‟onne vertute ornato» (208). 

183
 Mai non s‟oscura […] non mi reprenda: questa immagine, simile all‟originale virgilanio, significa che non passa 

notte in cui il fantasma di Anchise non rimproveri Enea in sogno. 

184
 duoi: il numero due, oggi invariabile, aveva anticamente diverse forme che cambiavano anche a seconda delle 

regioni (G.D.L.I., due, 1). In questo caso è duoi perché maschile plurale. 

185
 così ti giuro […] d‟ambe duoi noi: così ti giuro su entrambi le fronti (le teste) di noi due. Vale a dire ti giuro 

sulle vite di entrambi noi due. Questo verso deriva dall‟originale virgiliano, IV libro, v. 357: «(testor utrumque 

caput)» (vol. 2: 78). Seguendo il commento del Paratore, che a sua volta cita Servio, le teste di entrambi potrebbero 

essere quelle di Enea e Didone, di Giove e Mercurio o di Enea e Ascanio (217). Nella versione del Pazzi, 

escluderemmo Giove e Mercurio perché nel discorso di Enea non sono stati ancora nominati come avviene invece 

nel IV libro al verso 356. Le altre due possibilità sono plausibili poiché Enea ha appena nominato Ascanio e sta 

parlano con Didone. 

186
 Qual manifesto […] pei chiusi muri: Come prova lo vidi entrare in una luce chiara attraverso i muri. 
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Pensando che ‟l partirmi da questi litti 

   Porrà fine alla guerra che i re sdegnati    535 

   Per conto mio sostengono contr‟a te ora,     

   Poi che a più aspre guerre
188

 me spinge il cielo.
189

 

 

Coro   Spenta è pietà per te s‟a sì dolci preghi, 

   Ch‟un cor arebbon
190

 mosso di freddo marmo,
191

 

   Loco suto non è; lasso or per l‟affanno    540 

   Già tremon le tue membra, già non sostengono    

   Gli occhi sdegnosi il volto del re superbo.  

   Che più la lingua interprete del cor muto 

   Dirà, che io vedo rompere vole il silenzio?
192

 

 

Dido   Come esser nato può d‟Anchise e di Venere [r 16]   545 

Uom sì crudel? Più presto
193

 infra i duri sassi     

                                                                                                                                                                                 
187

 Pon fin dunque […] te insieme meco: questi versi, che ricalcano gli originali, potrbbero sembrare duri ma 

secondo Paratore mostrano il dolore di Enea nel veder soffrire Didone e il peso della missione che gli è stata 

affidata dal Fato (218). 

188
 aspre guerre: Ariosto, Orlando furioso, canto VI, ottava 65.8: «egli s‟arrosta, et fa lor aspra guerra» (124); canto 

XXV, ottava 29.8: «e si mesce aspra e sanguinosa guerra» (624). 

189
 Vv. 491-537: l‟accostamento all‟originale virgiliano è palese (si vedano i versi 333-361 del IV libro). Tuttavia 

gli ultimi quattro versi di Enea sono originali. Nell‟Eneide non vi è riferimento al fatto che la partenza dell‟eroe 

porrà fine alla guerra che è iniziata per causa sua. 

190
 arebbon: avrebbero. La radice are- per il condizionale del verbo avere è tipica del toscano antico. La desinenza 

della terza persona plurale oscillava, inoltre, tra le forme -ebbero e -ebbono, come del resto accadeva anche nel 

passato remoto: dissero e dissono, corsero e corsono (Rohlfs, Morfologia, 565,597). Vedi anche nota al verso 176. 

191
 Spenta è pietà […] freddo marmo: Ariosto, Orlando furioso, canto VII, ottava 37.4: «che ‟l freddo marmo si 

movesse a pieta» (138). 

192
 Spenta è pietà […] il silenzio: per te (Didone) si è spenta ogni pietà se per preghiere così dolci, che avrebbero 

mosso un cuore di marmo, non vi è stato posto; stremata ora per l‟affanno, già tremano i tuoi arti, già i tuoi occhi 

sdegnati non sopportano il volto del re superbo. Che diranno ancora le tue labbra, interpreti del cuore muto, che io 

vedo voler rompere il silenzio? 

193
 Più presto: piuttosto. 
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   Monstri esser generato nel monte Caucaso 

   E da i rabiosi tigri
194

 ne i boschi ircani
195

 

   Allattato, ohi me che più ora espetto? 

   A quai più gravi casi mi vo‟ serbare?    550 

   Che pur col mio lamento un leve sospiro     

   Non gli ho potuto trarre, non pur uno sguardo 

   Far torcer ver me grato, non una lacrima 

   Versar, mosso a pietà del mio afflitto core? 

   Ohi me che dir più posso? E dove mi volto?    555 

   Miser a me, più il sommo Iove non ode,  

   Più non riguarda Iuno in ver noi benigna, 

   Più non è fede al mondo? Costui gittato  

Dal mar raccolsi di sì misero stato, 

   Ah stolta, del mio regno in parte signore    560 

   L‟avea subito fatto, le navi perse      

   Li racquistai, da morte in vita ridussi 

   I miseri compagni, ohi me, qual furore 

   Mi porta e dove? Or gli auguri d‟Apollo, 

   Or le sorte di Licia, or Mercurio dal cielo    565 

   Porta i duri mandati dal sommo Iove,     

   Quasi a i beati Dei non fusse altra cura. 

   Più non ti tengo, or mai più non contradico, 

   Va pur e truova Italia co‟ i venti avversi, 

   Cerca i regni d‟altrui contr‟al mare irato    570 

                                                        
194

 i rabiosi tigri: le tigri rabbiose. Nel linguaggio antico e letterario esiste anche una forma maschile per tigre che è 

tigro (G.D.L.I., tigre, 1). Per questo motivo sia l‟aggettivo rabiosi che il nome tigri sono al maschile plurale. Dalla 

versione dei „Fait des Romains‟: «O tu, Pompeo, avrai tu sempre sete di bere sanghue umano, sì come i rabioso 

tigro che dimora nela foresta d‟Orghania» (211). 

195
 ircani: l‟Ircania è una regione caspica vicina al Caucaso. 
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   Ch‟i‟ ho speranza ancor (se pietate in tutto [v 16]  

   Non è nelli Dei spenta) tu abbia a fare 

   La iusta penitenza infra gli aspri scogli, 

   Chiamando spesso in darno il nome di Dido, 

   La quale con letale foco obedendo a i fati,    575 

   Po‟ che
196

 la fredda morte di vita prive      

   Fatte arà
197

 queste membra, per ciascun loco 

   Già conversa in leve ombra,
198

 ti sequirò 

   Sempre dove serai e del giusto affanno 

   Tuo, quantunque io sia morta, serò gioiosa.
199

   580 

 

Enea   Poi che furor la sconsolata regina    

Traporta,
200

 più non posso or mai consolarla,  

   Né deggio, se ‟l mio dir gl‟accresce dolore. 

   Miser a me, che ‟l cor mi si schianta dentro 

   Per l‟imensa pietà che d‟essa mi prende,    585 

   Né posso non seguir quel che ‟l ciel comanda.
201

  

 

                                                        
196

 Po‟ che: poi che, cioè dopo che. 

197
 arà: avrà. Questa è una forma è tipica di alcuni dialetti toscani antichi. Si trova frequentemente in Machiavelli 

(Rohlfs, Morfologia, 587). Nel III capitolo de Il principe si legge: «e chi non governerà bene questa parte, perderà 

presto quello che arà acquistato e, mentre che lo terrà, vi arà dentro infinite dificultà e fastidii» (84). 

198
 Già conversa in leve ombra: già trasformata in una lieve ombra. 

199
 Vv. 545-580: la furia e il dolore di Didone, in questi versi, rispecchiano i sentimenti e le parole della Didone 

virgiliana ai versi 365-387 del IV libro. La regina esprime chiaramente i suoi propositi di suicidio che tuttavia non 

sono compresi dagli altri personaggi. 

200
 Poi che furor la sconsolata regina / Traporta: Trissino, La Sofonisba, v. 1052: «Ωve laʃciate traspσrtarvi a 

l‟ira?» (103). Rucellai, Rosmunda, v. 646 «E non lasciar che ti traporti l‟ira» (225). Nell‟italiano antico il verbo 

trasportare si poteva anche scrivere traportare. 

201
 Poi che furor […] ciel comanda: In questi versi Pazzi rielabora liberamente i versi 393-396 del IV libro. 
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Coro   Lasso, i‟ vedo mancare 

   I sensi a poco a poco 

   Insieme con la voce 

   All‟affannata donna.       590 

   Sostenete le membra        

   Che essa più non sostiene, 

   Damigelle ministre 

   Solite del suo corpo,
202

 

   Ch‟i‟ non ardisco a porgerli      595 

   Per reverenza aiuto.        

   Reggete i passi suoi [r 17] 

   Co‟ i franchi omeri vostri, 

   Reducendola al solito 

   Prezioso suo albergo.
203

      600 

   Sostenete l‟amanto
204

        

   Sospeso in su le braccia, 

   Acciò non tardi il passo 

   Che ‟l dolor fa sì stanco. 

   «Ahi sorte iniqua e varia,      605 

   Quanto tosto ti muti        

   E quei fai più infelici 

   Ch‟eron ier più beati. 

                                                        
202

 Sostenete le membra […] del suo corpo: Trissino, La Sofonisba, v. 1733: «Sσstenetela bεne. Hai pσverina!» 

(142). Rucellai, Rosmunda, vv. 1107-1108: «Sù, donne, sù; deh, ricevete in braccio / Queste regali e miserande 

membra» (248). 

203
 Reggete i passi […] suo albergo: reggete i suoi passi con le vostre braccia fidate, riconducetela alla sua solita 

preziosa stanza. Reducere è un delle forme antiche del verbo ridurre. Deriva dal verbo latino rĕdūcĕre che significa 

appunto ricondurre. 

204
 amanto: forma antica di ammanto. L‟ammanto è un mantello ampio e lussuoso, insegna di una dignità altissima, 

indossato da papi e sovrani (G.D.L.I., ammanto, 1). 
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   Chi vol che li rincresca 

   La vita alta e regale,       610 

   Guardi or la mia regina.       

   Che giova scettro o gloria
205

 

   A chi la mente ha afflitta, 

   Che pompe argento o oro
206

 

   A chi sé non può reggere!      615 

   Beato è sol colui  

   Che la mente ha tranquilla 

   E quello assai possede 

   Che possede se stesso».
207

 

   Ohi me, che romor sento      620 

   Venir per sin dal porto?       

   Non credo in la fucina 

   De‟ Ciclopi Vulcanii
208

 [v 17] 

                                                        
205

 Che giova scettro o gloria: Rucellai, Rosmunda, v. 313: «Che giova el cor pudico» (206). 

206
 Che pompe argento o oro: che ornamenti d‟argento o oro. 

207
 Vv. 609-619: questi versi del coro sono rivolti chiaramente al pubblico. Pazzi invita lo spettatore a non 

desiderare la vita dei sovrani e dei principi, ricca di angosce, e di gioire della vita semplice e tranquilla. Questa 

riflessione è simile a quella già vista ai versi 133-134 ma è qui ampliata. Questa visione della vita regale mostra un 

chiaro influsso senecano. Infatti, questo tema, caro al filosofo cordovese, si trova in molte sue tragedie. Si vedano 

di seguito alcuni esempi. Nell‟Edipo, il protagonista riflette (vv. 6-7): «quisquamne regno gaudet? o fallax bonum, / 

quantum malorum fronte quam blanda tegis» (vol. 2: 44). Si vedano anche i versi 672-675 pronunciati da Creonte 

nella medesima opera. Ne Le Fenicie, Giocasta, a colloquio con Polinice e Eteocle, afferma ai versi 645-646: «Ne 

metue. poenas et quidem solvet graves: / regnabit. est haec poena» (vol. 1: 446). Riflessioni simili si trovano nelle 

parole di Ecuba, nell‟incipit de Le Troiane (vv. 1-4); Tieste, nell‟opera omonima, rivela ai figli gli affanni e le 

paure che derivano dal regnare (vv. 414-420). Nell‟Ottavia, ai versi 895-898, il coro sostiene: «bene paupertas / 

humili tecto contenta latet: / quatiunt altas saepe procellae / aut evertit Fortuna domos» (vol. 2: 688). L‟ultimo 

esempio che si vuole presentare è interpretato proprio da un altro coro, quello dell‟Agamennone, che prende parola 

dopo il prologo dell‟Ombra di Tieste (vv. 57-63): «O regnorum magnis fallax / Fortuna bonis, in praecipiti / 

dubioque locas excelsa nimis: / numquam placidam sceptra quietem / certumve sui tenuere diem; / alia ex aliis cura 

fatigat / vexatque animos nova tempestas» (vol. 2: 178). Questa idea è in un certo modo ripresa anche da Rucellai. 

Il coro della Rosmunda recita ai versi 804-812: «Ciascun che regge prenda / Exemplo da Rosmunda, / E contempli 

la vita / De‟ Regi alti et illustri. / Costei era regina / Non sono ancor tre giorni; / Dipoi prigione e serva / Pervenne 

ne le mani / Del crudo suo nimico» (232-233). 
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   Battin
209

 tante martella 

   Quante or le frigie navi      625 

   Percotendo resonano.       

   Chi dalle selve tira 

   I remi ancor frondosi, 

   Chi vele e torte funi,
210

 

Chi sarte
211

 e scale adatta,      630 

Chi per l‟altere gagge
212

       

   Si vede arme ordinare, 

Chi le turrite prore
213

 

   Dipinger, chi da poppa 

   Disporre i timon fidi,       635 

   Ciascun arder di studio
214

       

   Per dar le vele a i venti 

   Del popul numeroso, 

                                                                                                                                                                                 
208

 Ciclopi Vulcanii: nella mitologia romana, i ciclopi erano gli aiutanti di Vulcano, il dio del fuoco, e lavoravano 

nella sua fucina (Virgilio, Eneide, VIII libro, vv. 416-425). 

209
 Battin: battano. Nella lingua letteraria si può osservare la penetrazione della desinenza -i al posto di -a nel 

congiuntivo presente (Rohlfs, Morfologia, 555). 

210
 torte funi: funi attorcigliate. Dante, Inferno, canto XIX, vv. 25-27: «Le piante erano a tutti accese intrambe; / per 

che sì forte guizzavan le giunte, / che spezzate averien ritorte e strambe» (vol. 1: 160). Francesco da Buti, nel 

Commento sopra la Divina Comedia, sostiene: «cioè le funi che fossono torte che sono più forti che le strambe: 

però che le strambe non sono torte, anzi sono intrecciate» (vol. 1: 497). 

211
 sarte: sartie. Il complesso di funi che sostiene gli alberi di una nave. 

212
 gagge: coffe. La coffa nelle navi antiche era una piattaforma sopraelevata, che si innestava sugli alberi, in cui si 

agganciavano le sartie e che serviva come punto d‟appoggio per i gabbieri, cioè gli uomini di vedetta (G.D.L.I., 

gaggia, 1; coffa, 1) 

213
 turrite prore: prue a forma di torri o prue fortificate. Virgilio, Eneide, VIII libro, vv. 691-693: «Alta petunt: 

pelago credas innare revolsas / Cycladas aut montis concurrere montibus altos, / tanta mole viri turritis puppibus 

instant» (vol. 4: 108-110). 

214
 studio: attività, pratica, occupazione anche zelo. 
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   Quale aguagliar si pote
215

 

   Di formiche a un gregge      640 

   Che spesso è bel vedere,       

   In sì minute genti, 

   Tanti diversi studii 

   E sì varii essercizii. 

   S‟un monticel tal‟ora       645 

   Di biade a sacco mettono,       

Qual si sforzin
216

 riporre 

   Ne l‟umil lor caverne, 

   Temendo il brumal tempo.
217

 [r 18] 

   Perché vedrai pel campo      650 

   Allora un negro essercito       

   Portar fra le verdi erbe 

   E per le strette vie 

   La preda e stracinarla
218

 

                                                        
215

 Quale aguagliar si pote: il quale si può paragonare. Aguagliar che significa uguagliare cioè paragonare aveva 

anche un‟altra forma, eguagliare (G.D.L.I., uguagliare, 1). Questa forma in a, più rara, è tuttavia presente sia in 

Boccaccio che in Petrarca. Nel Decameron, giornata X, novella 4.47, troviamo: «Che adunque qui, benigne donne, 

direte? estimerete l‟aver donato un re lo scettro e la corona, e uno abate senza suo costo aver rinconciliato un 

malfattore al Papa, o un vecchio porgere la sua gola al coltello del nimico, essere stato da aguagliare al fatto di 

messer Gentile?» (876). Petrarca nella canzone CCLXVIII del Canzoniere scrive ai versi 18-19: «Qual ingegno a 

parole / poria aguagliare il mio doglioso stato?» (vol. 2: 1201). Si noti anche la leggera oscillazione dalla forma 

dell‟antica lingua letteraria toscana che era puote con pote (Rohlfs, Morfologia, 547). 

216
 sforzin: sforzano. Non si deve confondere sforzin con un congiuntivo. Si tratta, infatti, di un indicativo presente. 

Si trovano nella lingua letteraria e in alcuni dialetti toscani le forme in -i al posto di -a (Rohlfs, Morfologia, 532). 

217
 il brumal tempo: l‟inverno. Ariosto, Orlando furioso, canto V, ottava 10.3-4: «che solea mutar letto hor per 

fuggire / il tempo ardente, hor il brumal malvagio» (88). 

218
 stracinarla: strascinarla. La forma stracinare è arcaica e poco usata. La troviamo nel Carteggio di Michelangelo 

alla lettera MIV: «Messer Luigi amico, io mi son resoluto, poi che ò visto che la retificag[i]one non viene, di starmi 

in casa a finire le tre figure come son d‟achordo col Duca, e tornami molto meglio che stracinarmi ogni dì a 

Palazzo» (vol. 4: 158). A prova della sua arcaicità, questa forma è presente anche in autori più antichi come 

Iacopone da Todi che nelle sue Laude, Lauda 45, O femene, guardate a le mortal‟ ferute, scrive ai versi 29-30: «li 

suvarati mìttite,  c‟una gegante pare, / poi co lo stracinare  copre le suvarate» (92). 
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   Sollecitando in modo        

   Che tutta la via piena 

   È sempre e non ociosa.
219

 

   Ma lasso, i‟ pur ritorno 

   A te regina afflitta,       660 

   Pensando qual sia il core       

   Tuo, sentendo tal sono 

   E vedendo l‟ardore 

   Dell‟operose genti. 

   Perch‟i‟ non credo posi      665 

   Più l‟animo tuo stanco  

   Che l‟agitate navi 

   De i Troiani or nel porto.
220

 

   Novi modi cercare 

   So ti costringe amore,       670 

   Novi pianti e parole  

   Formar ch‟a pietà movino 

   Un cor di duro sasso.
221

 

                                                        
219

 Vv. 639-658: il quale si può paragonare a un formicaio che è spesso bello vedere, in esseri così piccoli, tante 

diverse attività e tanti vari esercizi. Talora saccheggiano un mucchio di biada, che si sforzano di riporre nelle loro 

umili tane, temendo l‟inverno. Perché vedrai nel campo, allora, un gran esercito nero (le formiche) portare fra 

l‟erba verde e le strette file la preda (i chicchi dei cereali) e trascinarla con la forza delle zampe leali (la parola usata  

è omeri perché la similitudine è tra le formiche e i troiani al lavoro), facendo in modo che la via sia sempre piena 

(di chicchi) e non vi siano indugi. Questa similitudine non è originale poichè è pressoché identica a quella 

virgiliana ai versi 401-406 del IV libro dell‟Eneide. 

220
 Perch‟ i‟ non credo […] or nel porto: Perché io non credo che il tuo animo stanco riposi più delle navi 

indaffarate dei troiani ora nel porto.  

221
 Novi pianti […] duro sasso: espressione simile a questa si trova anche al verso 1706. Cicerone, De oratore, libro 

I.245: «lapides mehercule omnis flere ac lamentari coëgisses» (211). Petrarca, Canzoniere, CCLXXXVI, v. 14: 

«ch‟avria vertù di far piangere un sasso» (vol. 2: 1280). Pulci, Morgante, cantare VIII, ottava 2.5: «Arebbe fatto 

lacrimare un sasso» (vol. 1: 239). Boiardo, Amorum, libro II, 5, v. 7: «che un sasso farian romper di pietate» (vol. 1: 

376); Orlando innamorato, libro I, canto XII, ottava 18.8: «Che avria spezzato un sasso di pietade» (vol. 1: 232). 
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   Ahi che tentar non sforzi, 

   Miser amor, qualunque [v 18]     675 

   Scaldi con la tua fiamma       

   Qual, senza bruciar l‟ossa, 

   Le midolle devora.
222

 

 

Mercurio  Figlio del grande Ammone, Iarba, quantunque
223

 

   Concessa non ti sia la vita immortale,    680 

   Sei non dimeno sì grato al Tonante Iove      

   Che mosso da tuoi preghi, come io t‟ho detto, 

   Mi mandò ier, veloce più ch‟un uccello
224

 

   Dal cielo, a comandare al figlio d‟Anchise, 

   Che subito lasciata la bella Dido,     685 

   Sequisse il fatal corso co‟ i frigi legni.
225

     

   Or per ciò che più oltre il desio ti spinge, 

   Per compiacerti dentro a l‟alta Cartagine 

   T‟ho condotto, là ove ancor Iove di novo 

                                                                                                                                                                                 
Ariosto, Orlando furioso, canto I, ottava 40.5: «c‟havrebbe di pietà spezzato un sasso» (16). Trissino, La Sofonisba, 

v. 1681: «In modσ che faria pianger i sassi» (139). Vv. 659-673: In questi versi Pazzi rielabora liberamente i vv. 

408-415 del IV libro dell‟Eneide. 

222
 Ahi che tentar […] Le midolle devora: chiunque tu scaldi con la tua fiamma, misero amore, non si sforzi di 

tentare (tentare di Novi pianti e parole / Formar ch‟a pietà movino / Un cor di duro sasso). Poiché tale fiamma, 

senza bruciare l‟osso, distrugge il midollo. L‟amore è qui visto come un fuoco che distrugge internamente quello 

che tocca, lasciando inalterato l‟involucro esterno. L‟immagine dell‟amore, vista come fiamma che distrugge il 

midollo, è presente ai versi 66-67 del IV libro, sempre riferita a Didone: «est mollis flamma medullas / interea et 

tacitum vivit sub pectore volnus» (vol. 2: 58). Questi versi terminano il lungo monologo del coro, ben 91 versi. La 

lunghezza è dovuta alla necessità di separare la lunga scena di Enea e Didone da quella successiva in cui Mercurio 

è a colloquio con Iarba, chiudendo così il primo stasimo. 

223
 Figlio del grande Ammone, Iarba, quantunque: apertura del secondo episodio. 

224
 Mi mandò ier, veloce più ch‟un uccello: l‟immagine di Mercurio che vola sulla Terra simile ad uccello si trova 

nell‟Eneide ai versi 252-254 del IV libro: «Hic primum paribus nitens Cyllenius alis / constitit; hinc toto praeceps 

se corpore ad undas / misit, avi similis» (vol. 2: 70). 

225
 i frigi legni: le navi frigie. 
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   Manda me per tor via d‟indugio ogni causa,    690 

   Perché il troian Enea al partir non tardi.     

   Ma come or sì temer ti vedo? E sospeso 

   Star con la mente? Non sai tu che Mercurio 

   T‟ha promesso conducer secur fra tutte 

   L‟arme inimiche e salvo redurti al campo?    695 

   Non sai che ‟l vel celeste t‟ha intorno cinto,    

   In modo che te scorger non pote alcuna 

Vista inimica, benché tu ciascun veda? 

   Questo è il regal palazzo, quello è il gran tempio, 

   Sacrato a l‟alma Iuno, tanto famoso.
226

    700 

 

Iarba   O benigno Mercurio, di Giove e di Maia
227

 [r 19]    

   Dignissima progenie, a me più che ogni altro 

   Nume propizio. Tutti i miei cento altari
228

 

                                                        
226

 Non sai che ‟l vel […] tanto famoso: Il velo magico che nasconde Iarba agli occhi delle guardie di Cartagine è 

simile al peplo che Afrodite aveva usato nella guerra di Troia per proteggere Enea di Diomede (si veda la nota al 

verso 377). Tuttavia questa scena ricorda chiaramente quella del XXIV libro dell‟Iliade in cui Ermes/Mercurio, 

prendendo le sembianze dello scudiero di Achille, conduce Priamo sano e salvo alla tenda dell‟eroe greco, così che 

possa supplicarlo di consegnargli il corpo di Ettore (vv. 339-467). Anche nell‟Elena di Euripide, Mercurio 

nasconde un personaggio, in questo caso la protagonista Elena, attraverso una magica nube, vv. 44-46: «Λαβὼλ δέ 

κ‟ Ἑϱκῆο ἐλ πηπραζηλ αἰϑέϱνο / λεθέιῃ ϰαιύςαο – νὐ γὰϱ ἠκέιεζέ κνπ / Εεύο – ηόλδ‟ ἐο νἶϰνλ Πϱσηέσο 

ἱδϱύζαην» (Ermes mi prese mi avvolse in una nuvola nelle profondità dell‟etere (Zeus non si era scordato di me) e 

mi installò in casa di Proteo) (vol. 3: 186). Non bisogna dimenticare, inoltre, che l‟invisibilità è una delle doti del 

dio poiché aveva ricevuto l‟elmo di Ade che rende invisibili. Nella Biblioteca, al capitolo I , 6.2, Apollodoro 

racconta: «ʽΔξκῆο δὲ ηὴλ Ἄηδνο ϰπλῆλ ἔρσλ ϰαηὰ ηὴλ κάρελ ʽΗππόιπηνλ ἀπέθηεηλελ» (Calzando l‟elmo di Ade, 

Ermes uccise nella mischia Ippolito) (26). 

227
 O benigno Mercurio, di Giove e di Maia: Questo riferimento ai genitori di Mercurio appare simile all‟incipit 

dello Ione di Euripide in cui Ermete recita ai versi 1-4: «Ἄηιαο, ὁ ραιϰένηζη λώηνηο νπ̓ξαλν̀λ / ζεῶλ παιαηὸλ νἶϰνλ 

ἐϰηξίβσλ, ζεῶλ / κηᾶο ἔθπζε Μαῆαλ , ἣ ʼκʼἐγείλαην / ʽΔξκῆλ κεγίζηῳ Εελί , δαηκόλσλ ιάηξηλ» (Atlante, che regge 

sul duro dorso il cielo, antica dimora degli dei, da una dea ebbe Maia che generò al sommo Zeus me, Ermete, 

servitore degli dei) (vol. 2: 328). Euripide a sua volta aveva come riferimento Esiodo e gli Inni omerici. Nella 

Teogonia, Esiodo scrive ai versi 938-939: «Εελὶ δʼ ἄξʼ ʼΑηιαληὶο Μαίε ηέϰε ϰύδηκνλ ʽΔξκῆλ, / ϰήξπϰʼ ἀϑαλάησλ, 

ἱεξὸλ ιέρνο εἰζαλβᾶζα » (Quindi Maia, figlia di Atlante, generò a Zeus il famoso Ermes, il messaggero degli 

immortali, dopo aver salito il sacro talamo del dio) (114). Nell‟inno IV, A Ermes, degli Inni Omerici, si legge, vv. 

1-5: «ʽΔϱκῆλ ὕκλεη, Μνῦζα, Γηὸο ϰαὶ Μαηάδνο πἱόλ , / Κπιιήλεο κεδένληα ϰαὶ Ἀϱϰαδίεο πνιπκήινπ, / ἄγγεινλ 

ἀϑαλάησλ ἐϱηνύληνλ, ὃλ ηέϰε Μαα / λύκθε ἐϋπιόϰακνο Γην̀ο ἐλ θηιόηεηη κηγεζα / αἰδνίε» (O Musa, canta Ermes 

figlio di Zeus e di Maia, signore di Cillene e dell‟Arcadia dalle molte greggi, veloce messaggero degli immortali, 

che, unitasi in amore con Zeus, generò Maia, ninfa dalle belle trecce, veneranda) (192). 
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   Non ti potran mai render per tempo alcuno 

   tanto onor che sia assai a i merti che ho teco.
229

   705 

   L‟animo stupefatto dal gran miracolo     

   Del divin velo, al tuo celeste parlare 

   S‟assicura, vedendo la esperienza
230

 

   Concordar col tuo dir; per ciò che passati 

   Sicuri siam per tanti inimici loci,     710 

   Per tante arme, per tante ferrate porte
231

     

   E passi sì guardati, tal che temere 

   Seria
232

 viltà, «che d‟animo generoso
233

 

   É por da parte ogni spavento, quantunque 

   Terribil, s‟appresenti for di ragione».
234

    715 

   Ma dimmi nel palazzo ove è la regina     

   Potremo entrare? Perché essa sopra ogni cosa 

   Desidero veder, grazioso nume. 

 

Mercurio  Tu vedrai la regina quando fi‟ il tempo. 

                                                                                                                                                                                 
228

 Tutti i miei cento altari: Virgilio, Eneide, IV libro, vv. 199-200: «[Iarba] templa Iovi centum latis inmania 

regnis, / centum aras posuit vigilemque sacraverat ignem» (vol. 2: 66). 

229
 Tutti i miei […] che ho teco: Tutti i miei cento altari non ti potranno mai rendere, in nessun tempo, tanto onore 

che sia pari ai debiti che ho nei tuoi confronti. 

230
 esperienza: realtà. 

231
 ferrate porte: Boiardo, Orlando innamorato, libro I, canto XXII, ottava 15.2-3: «Per sette torrïoni e sette porte, / 

Ciascuna piccoletta e ben ferrata» (vol. 1: 404). Poliziano, Fabula di Orfeo, v. 180: «dunque gli aprite le ferrate 

porte» (258). 

232
 Seria: sarebbe. La forma in -ia è tipica del toscano letterario (Rohlfs, Morfologia, 594). 

233
 generoso: nobile. 

234
 tal che temere […] for di ragione»: Questi versi sembrano avere un certa corrispondenza con i versi di Beatrice 

nel II canto dell‟Inferno, vv. 88-90: «Temer si dee di sole quelle cose / c‟hanno potenza di fare altrui male; / de 

l‟altre no, ché non son paurose» (vol. 1: 21). 
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   Ma perché avanti il sol co‟ i suoi raggi d‟oro   720 

   Ritorni all‟orizzonte del vostro mondo     

   Partir de‟ il re troiano dal punico litto, 

   Convien ch‟andiamo al porto prima, là dove 

   Quando l‟armata frigia al partir fia impunto,
235

 

   Farò soffiare i venti a essa propizii,     725 

   Sì che empiendo le vele i fiati australi,
236

     

   Gli alati legni fugghin l‟oziosa terra. [v 19] 

 

Iarba   Grato Mercurio, andiamo ove il ciel comanda. 

   Ma dimmi, dove è ora il figlio d‟Anchise? 

 

Mercurio  Nel gran tempio onde debbe partirsi presto.    730 

 

Iarba   Dunque è svelto dal grembo della regina?     

 

Mercurio  E per non tornare più nel conspetto suo. 

 

Iarba    I dolci preghi nol potren ritenere?
237

  

 

Mercurio  A nulla può la mente sua più piegarsi, 

   Ostono i fati
238

 e i suoi orechi pietosi    735 

                                                        
235

 Quando l‟armata frigia al partir fia impunto: quando l‟armata frigia sarà in procinto di partire. 

236
 Sì che empiendo le vele i fiati australi: di modo che i venti australi gonfiando le vele. Nella Comedia delle ninfe 

fiorentine di Boccaccio si legge al capitolo XXIX.11: «E salita sopra le notanti navi e empiute le nostre vele da 

Euro, cominciammo ad abandonare i liti tireni» (761). 

237
 nol potren ritenere?: non lo potrebbero trattenere? Nol è una forma sincopata di non lo, tipica del toscano 

(Rohlfs, Sintassi, 967). Potren è una forma sincopata di potrebbero o potrebbono (Rohlfs, Morfologia, 597). 

238
 Ostono i fati: Sono d‟ostacolo i fati, cioè lo impediscono i fati. 
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   Serrati tiene il santo nume di Iove.
239

      

   Andiamo al porto ove ei de‟ tosto venire. 

 

Coro   Ecco or la mia regina    

   Che non trova quiete, 

   Misera, in parte alcuna,      740 

   Portando ella per tutto il suo mal seco.     

  Qual cerva da saetta 

   Venenata, ferita 

   Fugge, né per ciò manca 

   Nel corpo suo,
240

 quel che la guida a morte.
241

   745 

  Ohi me, che nelle braccia  

   Delle fedel donzelle 

   Avanti che in sul letto 

   Fosse posata, tramortita giacque.
242

 

  Poi ritornato il caldo        750 

   All‟estreme sue membra
243

  

   Da più greve dolore 

   Fu punta, sì che abandonare il letto [r 20] 

  Convenne allo affannato  

                                                        
239

 I dolci preghi […] nume di Iove: Virgilio, Eneide, IV libro, vv. 438-440: «Sed nullis ille movetur / fletibus aut 

voces ullas tractabilis audit: / fata obstant placidasque viri deus obstruit auris» (vol. 2: 82-84). 

240
 né per ciò manca / Nel corpo suo: Né tuttavia rifiuta nel corpo suo. 

241
 Ecco or […] la guida a morte: Petrarca, Canzoniere, CCIX (vv. 9-11): «Et qual cervo ferito di saetta, / col ferro 

avelenato dentr‟al fianco, / fugge, et più duolsi quanto più s‟affretta» (vol. 2: 978) Petrarca a sua volta aveva ripreso 

i versi 68-74 del IV libro dell‟Eneide. 

242
 Ohi me, […] tramortita giacque: Virgilio, IV libro dell‟Eneide (vv. 391-392): «Suscipiunt famulae conlapsaque 

membra / marmoreo referunt thalamo stratisque reponunt» (vol. 2: 80). 

243
 All‟estreme sue membra: alle gambe. 
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   Corpo, quasi una fiamma      755 

   Le delicate piume  

   Bruciassi ove la misera iaceva.
244

 

  Per quiete sospiri, 

   Per refrigerio foco,
245

 

   Per consolazion lacrime      760 

   Sol trova e con amor combatte sdegno.
246

     

  «Non si‟ alcun che si fidi 

   Ne l‟animo suo altero,  

   Né ritenersi creda 

   Nel grado suo, s‟amor suoi sensi ha in preda».
247

   765 

  Oh sconsolata donna,         

   Di cui la maiestà, 

   Di cui il regal decoro 

   In sì misero stato ancor rilucano.
248

 

  Ah misera sorella,        770 

   Poi che a te sola lice,   

   Non tardar più ti prego 

   A dar gli ultimi aiuti al cor afflitto.
249

 

                                                        
244

 sì che abandonare […] la misera iaceva: Dante, Purgatorio, canto VI, vv. 149-151: «vedrai te somigliante a 

quella inferma / che non può trovar posa in su le piume, / ma con dar volta suo dolore scherma» (vol. 2: 53). Nel 

commento alla Commedia di Hollander, si ritiene che questi versi siano tratti da Le Confessioni di Sant‟Agostino 

(vol. 2: 53). Il santo d‟Ippone sostiene al capitolo 16 del VI libro: «Versa et reversa [in riferimento  alla sua anima] 

in tergum et in latera et in ventrem, et dura sunt omnia, et tu solus requies» (vol. 1: 148). 

245
 Per refrigerio foco: Petrarca, Canzoniere, CCCXIII, v. 2: «con refrigerio in mezzo ‟l foco vissi» (vol. 2: 1370). 

246
 con amor combatte sdegno: Dante, Inferno, canto V, v. 66: «che con amor al fine combatteo» (vol. 1: 53). 

247
 «Non si‟ alcun […] ha in preda»: Nessuno si fidi nel suo animo nobile, né creda di appartenere alla sua 

condizione sociale, se amore ha in preda i suoi sensi. Rucellai, Rosmunda, vv. 142-144: «Non sia chi troppo speri / 

Nel suo felice stato, / Né troppo tema de lo adverso ancora» (196). 

248
 rilucano: rilucono. Nel vernacolo fiorentino la desinenza -ano della prima coniugazione aveva invaso anche le 

altre coniugazioni (Rohlfs, Morfologia, 532). 
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Dido    Tu vedi con qual furia, sorella cara,
250

  

   Abbino i Troian già le navi ordinate     775 

   All‟empia di partita,
251

 espettando il vento  

   Le coronate poppe solo al fuggire. 

   Come i‟ non pensai mai dover tal dolore 

   Sentir, così non credo posser resisterli.
252

 [v 20]  

   Però sola una grazia amata sorella     780 

   Ti prego facci
253

 all‟affannata tua Dido,     

   Poi che quel mancator di fe‟
254

 pur solea 

   Osservar te;
255

 tu sola i segreti suoi, 

   Incogniti a ogni altro, intender d‟allui, 

   Tu sola il tempo eleggere, l‟occasione    785 

   Pigliar sapevi; che più grato li fusse   

   Quel che tu li porgevi? Per ciò sorella, 

   Ti prego, vadi allui e con umil modo 

   Mollificar t‟ingegni il suo duro core.
256

 

                                                                                                                                                                                 
249

 Vv. 738-773: questo lungo intervento del coro serve chiaramente a separare il colloquio di Mercurio e Iarba da 

quello di Didone e Anna e termina il secondo stasimo. 

250
 Tu vedi con qual furia, sorella cara: apertura del terzo episodio. 

251
 empia di partita: Petrarca, Canzoniere, XXXVII, v. 5: «però che dopo l‟empia dipartita» (vol. 1: 196). 

252
 Come i‟ non […] posser resisterli: Si noti la differenza del contenuto tra i versi pazziani e virgiliani. 

Nell‟Eneide, ai versi 419-420 del IV libro, leggiamo: «Hunc ego si potui tantum sperare dolorem, / et perferre, 

soror, potero» (vol. 2: 82). Se in Virgilio, Didone afferma che si aspettava questo dolore e lo può quindi sopportare, 

in Pazzi non lo prevede e pensa di non potergli resistere. 

253
 facci: faccia. La forma della seconda persona del congiuntivo presente è stata per molti secoli oscillante, variava 

tra le forme in -i (tu dichi, tu facci) e in -e (tu sie, tu abbie, tu posse) (Rohlfs, Morfologia, 555). In questo caso 

tuttavia non va letto in italiano come un congiuntivo ma come un imperativo, essendo un congiuntivo con funzione 

imperativa (Rohlfs, Morfologia, 609). 

254
 mancator di fe‟: Ariosto, Orlando furioso, canto I, ottava 26.6: «e disse: – Ah mancator di fé, Marano!» (13). 

255
 pur solea / Osservar te: pur era solito tenerti in gran considerazione. 
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   S‟i‟ non coniurai mai in Aulide
257

 co‟ i Greci,   790 

   Né le inimiche navi ho mandato a Troia,     

   Né il cener di suo padre ho buttato a i venti,
258

 

   Perché quel ch‟i‟ li dico ascoltar non degge? 

   Perché tanta ruina? Da lui non chieggio 

   Se non che espetti tempo al partir propizio    795 

   E i venti al navigar secondi
259

 e sicuro      

   Stia ch‟i‟ non prego or mai che quel sposalizio, 

   Ch‟una volta ha negato, più intra noi sia,
260

 

   Né che per conto mio lo italico regno 

   Lasci; sol qualche poco di spazio e di requie   800 

   A tal furor conceda, che
261

 la mia sorte      

   Insegnar possa a me, trovar qualche modo 

   A i miseri lamenti, a i quali più non reggo. 

   Questa è sorella l‟ultima grazia che io  

   Domandar possi a te, s‟alcuna pietade [r 21]   805 

                                                                                                                                                                                 
256

 tu sola […] duro core: tu sola sapevi udire da lui i suoi segreti, sconosciuti a ogni altra persona, tu sola sapevi 

scegliere il tempo e prendere l‟occasione; che più grato gli fosse quel che tu gli dicevi? Ti prego va da lui e 

ingegnati di intenerire il suo duro cuore. L‟espressione Mollificar t‟ingegni il suo duro core è di origine religiosa. 

Ne Le prediche volgari di San Bernardino da Siena, la predica In questa reprende l‟abominabile peccato della 

maladetta soddomia afferma: «El cuore indurato de‟ maladetti sodomitti non gli può consolazione quetare … ché 

non si può mollificare con niuna buona parola» (912). Anche ne Il Passio o Vangelo di Nicodemo, un codice del 

XV secolo, si utilizza il medesimo termine: «narrando molte cose mirande e degnissime di contemplazione, ed 

attissime a mollificare ogni duro ed inumano quore» (3). 

257
 Aulide: città della Beozia da cui la flotta greca salpò alla volta di Troia. 

258
 Né il cener di suo padre ho buttato a i venti: Nella leggenda, Diomede aveva violato le ceneri di Anchise per poi 

restituirle a Enea in un incontro in Calabria. Per una più precisa e dettagliata riflessione sulla morte di Anchise si 

consiglia di leggere la nota di Paratore del verso 711 del III libro dell‟Eneide (180). 

259
 E i venti al navigar secondi: e i venti favorevoli al navigare. Boccaccio, Filocolo, libro V, capitolo 4.3: «le vele 

si tendono, e i timoni fanno alle navi segare le salate acque con diritto solco verso quella parte, aiutandole il 

secondo vento» (553). 

260
 e sicuro […] più intra noi sia: riferimento al loro supposto sposalizio. Si veda il v. 450. 

261
 che: affinché. 
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   Di me ti move, dammi l‟estremo aiuto.
262

     

 

Anna   Quanto i tuoi dolci prieghi il mio core spronino, 

   Quanto io, regina, appruovi il saggio consiglio, 

   Sì breve tempo non patisce
263

 ch‟i‟ deggia 

   Or col parlar monstrarti; nel qual più presto
264

   810 

   Quel ch‟i‟ possi o non possi convien ch‟i‟ tenti,    

   In svolger
265

 di costui l‟ostinata mente. 

   Però in ver lui senza tardar il mio passo 

   Drizzo.
266

 Tu non mancar di speme,
267

 pensando 

   Che «a preghi degli amanti il placido amore    815 

   Aprir sole in un punto i serrati orechi
268

     

   Con la dolce memoria del ben lasciato». 

 

Coro   In quanto timor resto 

   Che sì modesta grazia  

   Non sia concessa a i preghi      820 

                                                        
262

 Vv. 774-806: La preghiera di Didone, rivolta alla sorella Anna, rispecchia l‟originale virgiliano ai versi 416-436 

del IV libro. 

263
 non patisce: non permette. 

264
 più presto: piuttosto. 

265
 svolger: mutare un propositò o una volontà. 

266
 il mio passo drizzo: Petrarca, Triumphi, Triumphus Mortis I, v. 47: «drizzo il mio corso, inanzi che Fortuna» 

(238). 

267
 Tu non mancar di speme: tu non perdere la speranza. Boccaccio, Decameron, giornata II, novella 4.26: «e 

trovandola molto leggiera assai mancò della sua speranza» (124). 

268
 A preghi […] i serrati orechi: questi due versi sembrano di derivazione agostiniana. Ne Le Confessioni di 

Sant‟Agostino si legge nel X libro al capitolo 3: «ut audiant homines, quibus demonstrare non possum an vera 

confitear, sed credunt mihi, quorum mihi aures caritas aperit» (vol. 2: 248). 
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   Tanto umili e piatosi.        

   Sequir parte di noi 

   Conviene i lenti passi 

   Dell‟attempata donna
269

 

   Quali sì ‟l desio affretta.      825 

 

Semicoro
270

  E io restare intendo        

   Ma tirata da parte, 

   Lascerò la regina 

   Sfogar sola da poi che  

   Ver me volge le spalle.      830 

   «L‟animo generoso [v 21]       

   Sdegna il miser suo stato 

   Aprir, massime a quelli 

   Da i quali è reverito. 

   Oh come in ogni sorte      835 

   Appar la regia stirpe       

   E il nobil de i passati 

   Per sin al fin si scorge». 

 

Dido   Ah stolta Dido, ancor in darno confidi?    

                                                        
269

 Dell‟attempata donna: Appare chiaro in questo verso come Anna sia la sorella maggiore. A rafforzare questa 

idea è anche il verso 152 in cui la regina si riferisce a lei come sorella e madre. 

270
 La divisione del coro è comune nella tragedia greca. Si pensi allo Ione, all‟Ippolito, a Le Troiane e Le Baccanti 

di Euripide, o all‟Aiace e Le Trachine di Sofocle. Nel nostro caso una parte del coro segue Anna e un‟altra rimane 

ad assistere ai lamenti di Didone. Questa scena sembra riproposta da I Sette contro Tebe di Eschilo. Al termine 

della tragedia, i due fratelli Eteocle e Polinice si uccidono a vicenda. Un araldo riporta in scena la decisione presa 

dai commissari del popolo con la quale si stabilisce che Eteocle, che ha difeso la città, debba essere sepolto con tutti 

gli onori, mentre Polinice, che l‟aveva assediata, sia gettato in pasto ai cani e agli uccelli. Antigone, sorella dei due, 

decide di dare in ogni caso sepoltura a Polinice. A questo punto una parte del coro segue Antigone mentre l‟altra se 

ne va con l‟araldo per dare sepoltura a Eteocle. 
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   Non debbi tu pensar «che quel che dal cielo    840 

   Procede,
271

 venga senza remedio alcuno».     

   Questo il mesto Sicheo a te in sogno apparso 

   Significar voleva, questo la fiamma 

   Per sin dal ciel caduta che ti abruciava. 

   Ohi me, che vider dianzi le luci tue     845 

   Sopra i fumanti altari, u‟ il chiaro liquore     

   Di Bacco in brutto sangue fu convertito!
272

 

   Che altro le tante urla del feral bubo
273

 

   Volevon che
274

 chiamarti al fatale essizio? 

   Ah stolta Dido, ah mente in tutto accecata!    850 

   Lasso, non ti ricordi qualunque
275

 volta      

   Velava già i tuoi occhi l‟alma quiete,
276

 

                                                        
271

 procede: proviene. 

272
 Ohi me, che […] fu convertito!: Ohi me, che videro gli occhi tuoi poco fa sopra gli altari fumanti, dove il vino 

(chiaro liquore di Bacco) fu convertito in sangue infausto. Virgilio, Eneide, IV libro, vv. 453-455: «vidit, turicremis 

cum dona imponeret aris / (horrendum dictu), latices nigrescere sacros / fusaque in obscenum se vertere vina 

cruorem» (vol. 2: 84). L‟espressione fumanti altari si trova anche in Ovidio, Lettere di donne del mito (Epistulae 

Heroidum), VII, vv. 25-26: «Uror, ut inducto ceratae sulpure taedae; / ut pia fumosis addita tura rogis» (280). 

273
 Che altro le tante urla del feral bubo: che altro le numerose urla del lugubre gufo. Virgilio, Eneide, IV libro, v. 

462: «solaque culminibus ferali carmine bubo» (vol. 2: 84). 

274
 che: se non che. 

275
 qualunque: ogni. 

276
 l‟alma quiete: la morte. Sannazaro, Sonetti e Canzoni, XXIII: «Cara, fida, amorosa, alma quïete» (151). Bisogna 

qui dire che le Rime del Sannazaro furono pubblicate la prima volta nell‟anno della sua morte, il 1530. Tuttavia 

come Dionisotti ha dimostrato, esse furono scritte tra la fine del XV e l‟inizio del XVI secolo (161-183). Non vi è 

sicurezza che Pazzi ne abbia lette alcune in forma manoscritta ma lo si può forse ipotizzare visti i rapporti tra il 

Sannazaro e i Medici. Il sonetto VII inizia con questi versi: «Non quel che ‟l vulgo  cieco ama et adora, / l‟oro e le 

gemme e i preziosi fregi, / signor mio buon, ma i tuoi costumi egregi, / e la virtù che Italia tutta onora» (140).  

Dionisotti riguardo a questo sonetto scrive: «la tradizione manoscritta del sonetto ci accerta che il magnifico 

signore si chiamava Lorenzo. È chiaro che fino a contraria prova bisogna riconoscere nel sonetto l‟entusiastico 

omaggio, di cui è superfluo sottolineare l‟importanza storico-letteraria nel quadro dei rapporti fra Napoli e Firenze, 

reso dal giovane Sannazaro al magnifico Lorenzo de‟ Medici» (172). Vanno inoltre ricordati i brevi papali, presenti 

nell‟edizione del 1526 del De partu Virginis, di Leone X del 1521 e di Clemente VII del 1526 che esortavano e 

accoglievano la pubblicazione dell‟opera (Sabbatino 22). Si sa per certo, come riporta Dionisotti, che alcuni sonetti 

fossero conosciuti prima ancora della pubblicazione: «nel febbraio 1503 il Sannazaro, esule col suo Re in Francia, 



202 
 

 
 

   Sempre in vista feroce veder Enea 

   Fuggirti furioso? Te lui seguire? 

   E or giunger col corso tuo stanco i passi    855 

   Suoi? Or restare abandonata e dolente?
277

     

   «Il ciel per varii segni monstra a i mortali [r 22] 

   La lor futura sorte»; che dunque speri? 

   Che per parole o preghi un sasso si mova? 

   Un ch‟a sospiri, a lacrime, a umil voci
278

    860 

   Sempre più indura?
279

 E forse prende diletto    

   Del tuo miser languir e di tanto strazio?
280

 

   Perché dunque in mar semini?
281

 Perché in darno 

   Sì t‟avilisci? Lasso, non eri certa, 

   Non conoscevi, solo a darli piacere     865 

   Mandar di novo questa?
282

 Ohi me, pur nell‟animo    

                                                                                                                                                                                 
fu avvicinato dall‟agente mantovano Jacopo d‟Atri e insistentemente richiesto di fornir copia di qualcuna delle sue 

rime per la collezione della marchesa Isabella. Il Sannazaro dopo una qualche resistenza consentì a dare alcuni 

sonetti» (167). Inoltre sappiamo, come riporta Caponi, che nel 1504 Pazzi era in Francia ad Avignone (9). Anche se 

non è provato, è tuttavia possibile che Pazzi abbia letto alcuni dei sonetti del Sannazaro.  

277
 Sempre in vista […] abandonata e dolente?: Un passaggio molto simile si trova nel IV libro dell‟Eneide, versi 

465-468. 

278
 Un ch‟a sospiri, a lacrime, a umil voci: Trissino, La Sofonisba, v. 1102: «Che mi fa stare in lacrime ε sσspiri» 

(105). 

279
 indura: si ostina. 

280
 e forse prende diletto / Del tuo miser languir e di tanto strazio?: Boiardo, Amorum, libro I, 59, v. 5: «Ben pòi 

del mio languir prender diletto» (vol. 1: 347). 

281
 Perché dunque in mar semini: Cielo d‟Alcamo, Il Contrasto, II.2: «Lo mar potresti arompere, avanti asemenare» 

(9). Benuccio Salimbeni, A fine di riposo sempre affanno, v. 2: «E zappo in acqua e semino in su rena» (147).  

Alano di Lilla, De Planctu naturae, metro I, v. 30: «Sed magis in sterili litore vomer arat» (807). Bernart de 

Ventadorn, Songs, Amics Bernartz de Ventadorn, vv. 32-33: «Et es plus fols, mon escien, / que cel qui semn‟ en 

l‟arena» (46). Petrarca, Epistole metriche, Ad seipsum, vv. 64-65: «Sterili quid semen arene / committis? quid litus 

aras?» (752); Canzoniere, CCXII, v. 4: «solco onde, e ‟n rena fondo, et scrivo in vento» (vol. 2: 990). Sannazaro, 

Arcadia, VIIIe, v. 10: «Nell‟onde solca e nell‟arene semina» (188). Machiavelli, Capitoli, Dell‟Ingratitudine, v. 20: 

«come infra rena si semini et acque» (128). Rucellai, Rosmunda, v. 1135: «E quasi come seminar fra l‟onde» (250). 

282
 questa: Anna. 
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   Non resterà dolore di non aver fatto 

   Quel che è in poter mio suto, quantunque certa 

   Fussi dell‟ostinato e crudel suo core.
283

 

Ma fingi si piegassi, non mille morti     870 

   Ogni or poi sentiresti?
284

 Avendoti un tratto     

   Tanto offeso e negato per sino la fede 

   Data con la sua destra.
285

 «Perché colui 

   Che offende, sempre dubita di se stesso, 

   Massime se la fatta iniuria come questa    875 

   È grave». Dunque vinci te stessa e tronca     

   Sì duri lacci e al solito viver tuo 

   Torna tanto laudabil, sì che la colpa 

   D‟un breve tempo, il resto della tua vita 

   Scancelli, onde resurga la prima gloria.    880 

   «Ahi me, se in ogni donna la fama un tratto     

   Da impudicizia maculata già mai 

   Non può chiara tornare, quanto più il regale [v 22] 

   Splendore machiato appare»? In che conto adunque 

   Serai tenuta Dido? Quando lasciata     885 

   Vedratti ogni omo abandonata, schernita     

                                                        
283

 dell‟ostinato e crudel suo core: Ariosto, Orlando furioso, canto XX, ottava 89.6: «da quel crudel et ostinato 

intento» (555). 

284
 non mille morti / Ogni or poi sentiresti?: Angiolieri, Le Rime, LVII (Me‟ mi so cattiveggiar sun un letto), v. 9-

11: «Ma po‟ ched i‟ mi trovo ‟n sul nïente / di queste cose ch‟i‟ m‟ho millantato, / fo mille morti ‟l dì, sì son 

dolente» (116). Petrarca, Canzoniere, CLXIV, vv. 12-13: «et perché ‟l mio martir non giunga a riva, / mille volte il 

dί moro et mille nasco» (vol. 1: 775); CLXXII, v. 12: «non, perché mille volte il dί m‟ancida» (vol. 1: 803). 

Boiardo, Amorum, libro II, 1, vv. 12-14: «Deh, chi può ben morir, adesso mora: / ché chiunque il suo ben perde e 

dipoi campa, campando mille morte el giorno prova» (vol.1: 360-361). Lorenzo de‟ Medici, Canzoniere, XXII, vv. 

17-18: «perché non prima altri è servo d‟Amore / che mille morti il giorno esser in vita» (63). 

285
 la fede / Data con la sua destra: ritorna ancora la convinzione di Didone di essersi sposata con Enea (vedi verso 

450). 



204 
 

 
 

   Da quel che della fama il tuo bel tesoro 

   Seco ne porta?
286

 Sì che ciaschedun iudichi 

   Debita pena conseguir tanta colpa? 

   Miser a me, chiamarsi de‟ questa vita    890 

   Più aspra d‟ogni morte?
287

 Ohi me, già la luce     

                                                        
286

Vv. 876-888: Come nota Cosentino in Cercando Melpomene, in questi versi si nota come l‟amore per Enea sia 

percepito come un peccato che solo il sangue potrebbe emendare per ritornare così laudabil alla purezza vedovile 

che la contraddistingueva. Questa visione di una Didone pura e casta nel suo stato vedovile non era nuova. Se da 

una parte esisteva la visione virgiliana di una donna travolta dalla passione amorosa, dall‟altra sopravviveva il mito 

della purezza di Didone che si uccideva per non rompere i voti fatti al marito (154). Nell‟Epitome delle Storie 

Filippiche di Pompeo Trogo, Giustino scrive, al libro XVIII, capitolo 6, che Didone, rifiutando in cuor suo il 

matrimonio con Iarba, decise di fingere di accettare le proposte del re, costruendo una pira per i sacrifici nuziali 

dedicati al defunto marito. Poi salì sulla pira dicendo che andava dal suo sposo e si uccise con una spada. Citiamo 

l‟ultima parte del racconto, libro XVIII, capitolo 6.6-8: «In hoc trium mensium sumpto spatio, pyra in ultima parte 

urbis instructa, velut placatura viri manes inferiasque ante nuptias missura multas hostias caedit et sumpto gladio 

pyram conscendit atque ita ad populum respiciens ituram se ad virum, sicut praeceperint, dixit vitamque gladio 

finivit» (162). Tertulliano reiterò in più opere la purezza della regina cartaginese. Nel De exhortatione castitatis al 

capitolo XIII.3 sostiene al riguardo della monogamia tra i pagani: «Erunt nobis in testimonium et feminae quaedam 

saeculares ob univiratus obstinationem famam consecutae: aliqua Dido, quae profuga in alieno solo, ubi nuptias 

regis ultro optasse debuerat, ne tamen secundas experiretur, maluit e contrario uri quam nubere» (96). In Ad 

martyras, parlando di coloro che preferirono il fuoco piuttosto che cedere alle debolezze della carne, Tertulliano 

affermò capitolo IV.5: «cum feminae quoque contempserint ignes: Dido, ne post uirum dilectissimum nubere 

cogeretur» (6). Sulla stessa lunghezza d‟onda sono le parole che troviamo in una tra le sue opere più famose, 

l‟Apologeticum, dove Didone è esempio di castità e purezza, capitolo L.5: «Aliqua Carthaginis conditrix rogo 

secundum matrimonium euadit: o praeconium castitatis et pudicitiae» (170). San Girolamo, nel suo trattato 

teologico Adversus Iovinianum, scrive, libro I, capitolo 43: «Dido, soror Pygmalionis, multo auri et argenti pondere 

congregato, in Africam navigavit, ibique urbem Carthaginem condidit, et cum ab Jarba [Mss. Hiarba] rege Libyae 

in conjugium peteretur, paulisper distulit nuptias, donec conderet civitatem. Nec multo post exstructa in memoriam 

mariti quondam Sichaei pyra, maluit ardere quam nubere. Casta mulier Carthaginem condidit, et rursum eadem 

urbs in castitatis laude finita est» (273). Se Dante pone Didone nel secondo cerchio, quello dei lussuriosi, Inferno, 

canto V, vv. 61-62: «L‟altra è colei che s‟ancise amorosa, / e ruppe fede al cener di Sicheo» (vol. 1: 53), Francesco 

da Buti commenta questi versi così, aderendo alla versione di San Girolamo: «e però Virgilio fece molto male a 

dare tale infamia a sì onesta donna, per fare bella la sua poesia; e lo nostro autore Dante fece peggio a seguitarlo in 

questo, che credo che avesse veduto Geronimo e li altri che di ciò parlano: potrebbesi scusare; ma le scuse non sono 

sofficienti, però le lascio» (vol. 1: 161). Diversi sono i sentimenti del Petrarca rispetto a Dante che nel Triumphus 

Pudicitie scrive, vv. 10-12: «e veggio ad un lacciuol Giunone e Dido, / ch‟amor pio del suo sposo a morte spinse, / 

non quel d‟Enea, com‟è ‟l pubblico grido» (202-203); e ancora ai vv. 154-159: «poi vidi, fra le donne pellegrine, / 

quella che per lo suo diletto e fido / sposo, non per Enea, volse ire al fine. / Taccia il vulgo ignorante! io dico Dido, 

/ cui studio d‟onestate a morte spinse, / non vano amor come è il publico grido» (219). Come affermano Bono e 

Tessitore, Boccaccio è un esempio a parte perché cita Didone per ben sei volte nelle sue opere ma se nel De 

mulieribus claris, nelle Esposizioni sopra la Commedia di Dante e nel De casibus virorum illustrium segue la 

versione di San Girolamo, in Amorosa visione e nell‟Elegia di Madonna Fiammetta fa riferimento alla versione 

virgiliana. In Genealogiae deorum gentilium, espone le due visioni dividendole tra versione poetica e versione 

storica (92-94). Per finire la carrellata di autori, in contrapposizione con Virgilio, si noti il canto XXXII, ottava 

28.1-4, dell‟Orlando furioso di Ariosto: «Da l‟altra parte odi che fama lascia / Phoenissa [Elissa nell‟edizione del 

1532], c‟hebbe il cor tanto pudico; / che reputata viene una bagascia / solo perché Maron non le fu amico» (793). 

Per una più ampia spiegazione e bibliografia di questa visione alternativa della vita della regina cartaginese si 

consiglia di cosultare il testo di Bono e Tessitore, Il mito di Didone. 

287
 questa vita / più aspra d‟ogni morte: Dante, Inferno, canto I, v. 7: «Tant‟è amara che poco è più morte» (vol. 1: 

2). 
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   Del febeo raggio non ti è in odio? Se adunque 

   Ancor della virtù de passati tuoi 

   Tanti re generosi alcuna favilla 

   Viva in te resta, fuggi con una sola     895 

   Mille aspre morti e segui il voler del cielo,     

   Se destinato ha già che questo crudele 

   Tronchi l‟alma tua vita col suo partire. 

   Però l‟alto pensiero nel secreto core 

   Ascoso tieni e il volto tuo rasserena     900 

   Sì che a nessuno appaia quel che il forte animo    

   Ha già deliberato, quando a questi ultimi 

   Tuoi umil prieghi, il crudo suo cor non ceda.
288

  

 

Semicoro  Volta gli occhi regina, ecco Anna affannata 

   Che ‟l senil passo
289

 inverso te studia forte.
290

   905 

    

Dido    Oh che tumulto or sento nel petto mio
291

      

   Far da timore e speme!
292

 Oh anima inferma, 

                                                        
288

 Tuoi umil prieghi, il crudo suo cor non ceda: Boccaccio, Decameron, giornata VIII, novella 7.93: «Deh! crudele 

uomo, se egli ti fu tanto la maladetta notte grave e parveti il fallo mio così grande, che né ti posson | muovere a 

pietate alcuna la mia giovane bellezza, le amare lagrime né gli umili prieghi» (727). 

289
 ‟l senil passo: al verso 824 si era già parlato dell‟anzianità di Anna. 

290
 ecco Anna affannata / Che ‟l senil passo inverso te studia forte: ecco Anna affannata che affretta il suo passo 

senile verso di te. Dante, Purgatorio, canto XXVII, v. 62: «non v‟arrestate, ma studiate il passo» (vol. 2: 234). 

291
 Oh che tumulto or sento nel petto mio: Saffo, Frammenti, 31 V., vv. 5-6: «ηό κ̕ ἦ κὰλ / θαξδίαλ ἐλ ϲηήζεζηλ 

ἐπηόαηϲελ» (proprio questo a me il cuore nel petto fa balzare) (64). 

292
 Far da timore e speme!: Lorenzo de‟ Medici, Canzoniere, XLIII, vv. 13-14: «or non so qual più sia / cresciuto in 

me, o ‟l timore o la speme» (99). Machiavelli, Mandragola, canzone dopo il primo atto: «come spesso // timore e 

speme i cori adiaccia e strugge» (80). Ariosto, Orlando furioso secondo la stampa del 1521, canto VII, ottava 26.7-

8: «Dove a Ruggiero avean timore e speme / Gran pezzo intorno al cor pugnato insieme» (23); Orlando furioso, 

canto IX, ottava 34.5-6: «El suo amor ha da li altri differenza: / speme o timore in li altri il cor ti lima» (180).  
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   Ancor ti lasci da viltà sollevare? 

 

Anna   Spenta è pietà
293

 per noi, sorella, nel cielo. [r 23] 

 

Dido   Dunque a sì iusti preghi il crudel non cede? 
294

   910 

 

Anna   Non pur porto ha gli orechi alla voce mia.
295

    

 

Dido   Forse al principio rigida troppo fusti?    

 

Anna   Ohi me che le man supplici imprima porsi.
296

 

    

Dido   A i venti tanti preghi gittasti in darno?
297

 

 

Anna    Il suo tosto fuggire
298

 me fece tacere.    915 

 

                                                        
293

 Spenta è pietà: Ariosto, Orlando furioso, canto XVIII, ottava 31.7: «essi serian che, spenta ogni pietade» (431). 

294
 Dunque a sì iusti preghi il crudel non cede?: Dante, Paradiso, canto XV, v. 7: «Come saranno a‟ giusti preghi 

sorde» (vol. 3: 159). Petrarca, Canzoniere, XXV, v. 7: «ringratio lui che‟ giusti preghi humani» (vol. 1: 132); 

CCLXXXVI, v. 10: «le sue caste lusinghe e i giusti preghi» (vol. 2: 1280). Boccaccio, Filocolo, libro I, capitolo 

5.16: «Onde Egli, misericordioso essauditore de‟ giusti prieghi» (73). Pulci, Morgante, cantare XXVII, ottava 

173.5: «vinchino i preghi giusti de‟ mortali» (vol. 2: 1123); cantare XXVIII, ottava 76.1: «Carlo, mosso da‟ prieghi 

santi e giusti» (vol. 2: 1182). Poliziano, Fabula di Orfeo, v. 236: «pel canto, pell‟amor, pe‟ iusti prieghi» (262). 

Trissino, La Sofonisba, v. 422: «Questa hσnεsta dimanda ε giusti priεghi» (70). 

295
 Non pur porto ha gli orechi alla voce mia: Salmi, 16, 6: «Ego clamaui quoniam exaudisti me deus inclina aurem 

tuam mihi et exaudi uerba mea» (vol. 1: 640). 

296
 Ohi me che le man supplici imprima porsi: ohi me che le mani supplici per prima cosa porsi. Seneca, Edipo, v. 

71: «adfusus aris supplices tendo manus» (vol. 2: 48). 

297
 A i venti tanti preghi gittasti in darno: Boccaccio, Elegia di Madonna Fiammetta, capitolo V, 5.5: «e le tue 

lacrime, con le quali non solamente il tuo viso bagnasti, ma anche il mio, tutte insieme raccolte hai gittate ai venti» 

(87). 

298
 Il suo tosto fuggire: Ariosto, Orlando furioso secondo la stampa del 1521, canto XXXIX, ottava 41.5: «Da me 

fuggirsi tosto fa disegno» (151). 
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Dido   Nol ritenesti al men per sin che t‟udissi?     

 

Anna   Le mie mani da i ginochi suoi fur remosse.
299

 

 

Dido   Non lo seguisti alquanto se ben fuggiva? 

 

Anna    Per sin al porto ma di lungi da lui. 

 

Dido   Perché non sempre apresso e parlando seco?   920 

 

Anna   Il presto passo suo col mio non giungeva.
300

     

 

Dido   Ohi me, vile speranza or mai da me fuggi. 

 

Anna   Non ci è più speme alcuna di ritenerlo. 

 

Dido   Forse al porto sollecita il suo partire? 

 

Anna   Ahi me, la nave regia ha or le sue membra.
301

   925 

 

Dido   Lasso, per non tornare più al solito albergo!     

 

                                                        
299

 Le mie mani da i ginochi suoi fur remosse: Il gesto di abbracciare le ginocchia è tipico della cultura greca. 

Questo gesto era una richiesta di perdono, di favore o di grazia. La scena più famosa che propone questo gesto è 

forse quella di Priamo che appena entrato nella tenda di Achille, per chiedergli il corpo di Ettore, gli abbraccia le 

ginocchia e gli bacia le mani (Iliade, XXIV, vv. 477-479). 

300
 Il presto passo suo col mio non giungeva: nel senso di non arrivare a congiungersi. Non tenevo il passo della sua 

andatura veloce (D.E.I., congiungere, 1). 

301
 le sue membra: le sue parti. Solitamente i pezzi in legno che costituiscono l‟ossatura della nave o forse, in questo 

caso, i remi. 
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Anna   Co‟ i primi venti per lasciar il tuo porto. 

 

Dido   Tronchi or desperazione qualunque speranza,    

   Ma serenare intendo mia fronte alquanto, 

   Celando dentro al petto il fero consiglio.
302

    930 

 

Semicoro  Non fu mai dura pietra       

   Sì sorda quanto questo 

   Che pure fermare un passo 

   No‟ ‟l volse per fuggire ch‟il ritardava. 

  Qual serpente incantato, [v 23]      935 

   Seguendo chi lo sforza,       

   Nulla il pò ritenere  

   Per fin che giunga ove è constretto al loco.
303

 

 

Dido   Anna porgi gli orechi al mio dir di novo, 

   Perché se bene te dianzi con gli umili preghi
304

   940 

   A quel crudel mandai, pur sempre credetti     

   Che in darno dovessi esser la tua fatica, 

   Avendo visto l‟ostinato suo core. 

   Però per questo, e mossa da i tuoi ricordi, 

                                                        
302

 Ma serenare […] il fero consiglio: Virgilio, Eneide, IV libro, v. 477: «consilium voltu tegit ac spem fronte 

serenat» (vol. 2: 86). 

303
 Vv. 931-938: questa similitudine di Enea con la sordità della pietra e del serpente incantato sembra essere una 

libera rielaborazione di un passaggio biblico. Salmi, 57, 5-6: «Furor illis secundum similitudinem serpentis sicut 

aspidis surdae et obturantis aures suas. Quae non exaudiet uocem incantantium et uenefici incantantis sapienter» 

(vol. 1: 658). 

304
 gli umili preghi: Boccaccio, Comedia delle ninfe fiorentine, capitolo XXIX.8: «tentai più volte con umili prieghi 

in favore dell‟amato padre» (760); capitolo XXXV.111: «da una parte dalla pietà degli umili prieghi e della presta 

morte tirata» (798). Boiardo, Orlando Innamorato, libro I, canto XIV, ottava 44.6: «Con umil prieghi richiedendo 

aiuto» (vol. 1: 276). 
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   A rivoltar per l‟animo incominciai
305

    945 

   Se remedio trovar potessi al mio male.     

   Onde un me n‟è occorso, pel quale i‟ spero 

   O far tornar a me costui di bono animo 

   O ver mia mente scior dal nodo amoroso,
306

 

   Il che senza l‟aiuto tuo far non posso.    950 

 

Anna   Quanto m‟è grato intender quel che di novo     

   Pensi, «perché sì come è somma stultizia 

   L‟abbandonar se stessi in qualunche caso, 

   Così d‟animo franco è sempre cercare 

   Tutto quel che tu stimi al tuo male rimedio».
307

   955 

   Onde i‟ saper da te desio e espetto      

   Quel ch‟i‟ deggia in ciò far per porgerti aiuto. 

 

Dido   Suto m‟è monstro in queste parti una donna 

   Carica d‟anni,
308

 qui per sin dall‟occeano 

   D‟Etiopia venuta, la quale è solita     960 

   Ne gli orti delle Esperide, a l‟aureo dracone [r 24]    

   Il cibo amministrar e i sacrati rami 

                                                        
305

 A rivoltar per l‟animo incominciai: incominciai a cercare tra i miei pensieri. 

306
 O far tornar […] nodo amoroso: Virgilio, Eneide, IV libro, v. 479: «quae mihi reddat eum vel eo me solvat 

amantem» (vol. 2: 86). Pulci, Morgante, cantare VII, ottava 75.6: «e ‟l nodo del tuo amor per forza sciogli» (vol. 1: 

235). 

307
 «perché sì come […] male rimedio»: questa riflessione di Anna sembra essere una rielaborazione tratta dal 

Secretum di Petrarca. Nel I libro, paragrafo 2 leggiamo: «Ut, sicut qui se miserum alta et fixa meditatione 

cognoverit cupiat esse miser, et qui id optare ceperit sectetur, sic et qui id sectatus fuerit, possit etiam adipisci» 

(10). 

308
 Suto m‟è […] Carica d‟anni: mi è stata indicata da queste parti una donna molto anziana. Petrarca, Canzoniere, 

LXXXI, v. 1: «Io son sì stanco sotto ‟l fascio antico» (vol. 1: 410).  
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   Custodire;
309

 or costei promette di sciogliere 

   Ciascun da i duri lacci d‟amore legato 

   E legar similmente chi fusse sciolto.
310

    965 

   Costei vedrai, sorella, con le arti sue      

   Fermar il corso a i fiumi, nel ciel le stelle  

   Indrieto rivoltare, i notturni spirti 

   Constringer, sotto i piedi la terra commovere.
311

 

   Però ti prego, cara sorella e madre,
312

    970 

   Se ‟l viver mio ti è grato for d‟ogni affanno     

   Che ‟l magico essercizio volti tua mente. 

 

Anna   Non pensar ch‟i‟ ti nieghi mai cosa alcuna, 

   Vedian
313

 pur quel che a questo sia espediente. 

 

Dido   Secondo l‟ordin d‟essa convien si faccia.    975 

   Nel punto più alto e secreto del mio palazzo     

   Una pira, a cui sopra solo il ciel sia,
314

 

                                                        
309

 Ne gli orti […] Custodire: Apollodoro parla del giardino delle Esperidi nella Biblioteca, II, 5.11. In questo 

giardino si trovavano le mele d‟oro che Gea aveva donato a Era per le sue nozze con Zeus. Le mele erano custodite 

da un serpente (dracone) immortale che aveva cento teste. Insieme a lui, a guardia delle mele, vi erano le Esperidi: 

Egle, Eurizia, Esperia e Aretusa. 

310
 Ciascun da i duri lacci d‟amore legato / E legar similmente chi fusse sciolto: Petrarca, Canzoniere, VI, v. 3: «et 

de‟ lacci d‟Amor leggiera et sciolta» (vol. 1: 27). Ariosto, Orlando furioso, canto VII, ottava 44.5-7: «havea il cor 

stretto di quella Regina / ne l‟amor d‟esso d‟un laccio sì forte, / ch‟ella nol serà mai per poter sciorre» (139). 

311
 la terra commovere: tremare la terra. Vv. 958-969: questi versi rielaborano i versi 478-491 del IV libro 

dell‟Eneide. 

312
 cara sorella e madre: espressione già vista al verso 152. 

313
 Vedian: vediamo. L‟antico toscano letterario presenta, in molti autori, n al posto di m come consonante tematica 

della prima persona plurale (Rohlfs, Morfologia, 530). 

314
 Nel punto più […] il ciel sia: Trissino, La Sofonisba, vv. 1667-1668: «Nel più secrεtσ luogσ de la caʃa, / Per 

fare un sacrificiσ» (138). 
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   U‟ l‟armi si deon por, che questo crudele 

   In camera ha lasciate e tutte le spoglie 

   Col letto coniugale, a me grave essizio,    980 

   Per ciò che ogni residuo la sacra donna     

   Vol che di lui si debba in tutto destruggere.
315

 

   Ma perché ‟l sol già bagna i suoi crini nel mare
316

 

   Convien sollecitare, per ciò che la Luna, 

   Regina delle tenebre, ha in ciò gran forza.
317

   985 

   Tu l‟alta pira adattar studia, i‟ li Dei      

   Penati placherò co‟ i solenni odori. [v 24] 

 

Coro  Ohi me, ch‟impallidire 

   È quel tanto mortifero
318

 

   Che nel volto è venuto      990 

   Così in un tratto alla regina nostra?      

  Non tardin più gli aiuti  

   De i magici misterii, 

   Venga la vechia maga 

   Che scender fa da i monti gli annosi orni.
319

    995 

                                                        
315

 Secondo l‟ordin […] tutto destruggere: Virgilio, Eneide, IV libro, vv. 504-508. 

316
 Ma perch‟el sol già bagna i suoi crini nel mare: Petrarca, Canzoniere, CCXCI, vv. 1-2: «Quand‟io veggio dal 

ciel scender l'aurora / co la fronte di rose et co‟ crin‟ d'oro» (vol. 2: 1294). 

317
 per ciò che […] gran forza: il riferimento alla luna non è casuale. Nella descrizione del rito magico, se una fonte 

fondamentale è l‟Eneide, un‟altra altrettanto importante è la figura di Medea, grande esperta di riti, filtri e pozioni. 

Ne Le Argonautiche, libro III, v. 533, Argo parla agli argonauti di Medea: «ἄζηξα ηε θαὶ κήλεο ἱεξὰο ἐπέδεζε 

θειεύζνπο» (incatena gli astri e le sacre vie della luna) (440). Ne Le Metamorfosi, libro VII, v. 207, Medea afferma: 

«Te quoque, Luna, traho» (vol. 3: 334). Nella Medea di Seneca, la Nutrice, ai vv. 673-674 dice: «vidi furentem 

saepe et aggressam deos, / caelum trahentem» (vol. 1: 542). Medea stessa, al verso 750, recita: «nunc meis vocata 

sacris, noctium sidus, veni» (vol. 1: 546). 

318
 quel tanto mortifero: quel tanto mortifero aspetto. 

319
 gli annosi orni: i vecchi orni. Orazio, Odi, I, 9, v. 12: «nec veteres agitantur orni» (122). 
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  Porti le pubenti erbe,
320

         

   Colte nelle alpi scitice
321

 

   Per la tacita notte, 

   A lunar lume con la falce aena.
322

 

  Qui tutte le radici
323

        1000 

   Venghin della regina        

   Colca
324

 e i veneni e latti 

   E quel che stilla per la equina rabbia.
325

 

  Ciprissi e caprifichi  

   Cavati da i sepulcri,
326

      1005 

   L‟ossa da gl‟affamati        

   Denti tratti di bocca a i digiun cani.
327

 

                                                        
320

 le pubenti erbe: le erbe mature. Virgilio, Eneide, IV libro, v. 514: «pubentes herbae» (vol. 2: 88). 

321
 alpi scitiche: Properzio, Elegie, I libro, 6, v. 3: «cum quo Ripaeos possim con scendere montes» (46). I Ripei 

erano leggendarie montagne della Scizia. 

322
 A lunar lume con la falce aena: al chiaro di luna con la falce di bronzo. Virgilio, Eneide, IV libro, v. 513: 

«falcibus et messae ad lunam quaeruntur aënis» (vol. 2: 88). 

323
 Qui tutte le radici: il tema delle radici, usate per preparare incantesimi e pozioni da parte di Medea, si trova in 

diversi testi antichi. Ne Le Argonautiche di Apollonio Rodio, libro III, vv. 856-857: «ἡ δ̕ ἐλὶ γαίεͅ / ζαξθὶ λενηκήησͅ 

ἐλαιηγθίε ἔπιεην ῥίμα» (la radice pareva carne appena tagliata) (474-476). Ne Gli Epodi di Orazio, V, vv. 67-68, 

leggiamo: «Atqui nec herba, nec latens in asperis / radix fefellit me locis» (414). Nelle Metamorfosi di Ovidio, libro 

VII, v. 264: «Illic Haemonia radices valle resectas» (336). Nella Medea di Seneca, ai versi 718-719, la Nutrice 

racconta le arti magiche che Medea si appresta ad usare: «dirusve tortis sucus in radicibus / causas nocendi gignit» 

(vol. 1: 544). 

324
 la regina / Colca: Medea. Medea era figlia di Eeta, re della Colchide, antico regno a sud-est del Mar Nero. 

Questo territorio è diviso oggi da Georgia e Turchia. 

325
 e i veneni […] equina rabbia: Virgilio, Eneide, IV libro, vv. 514-516: «nigri cum lacte veneni; / quaeritur  et 

nascentis equi de fronte revolsus / et matri praereptus amor» (vol. 2: 88). 

326
 Ciprissi e caprifichi / Cavati da i sepulcri:  la Medea di Seneca durante il rito pronuncia questi versi (vv. 802-

805): «tibi funereo de more iacens / passos cingit vitta capillos, / tibi iactatur tristis Stygia / ramus ab unda» (vol. 1: 

550). Il ramo in questione è chiaramente un ramo di cipresso, albero legato al culto dei morti sin dall‟antichità.  

Questo passaggio tuttavia proviene da Orazio, Gli Epodi, V, vv. 17-18: «iubet sepulcris caprificos erutas, / iubet 

cupressos funebris» (412). 

327
 L‟ossa da […] digiun cani: Orazio, Gli Epodi, V, v. 23: «et ossa ab ore rapta ieiunae canis» (412). 
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  L‟ova di sangue tinte  

   Della sozza ranochia,
328

 

   Penne di strige
329

 e tutte      1010 

   L‟erbe che Iberia e Ponto acciò producano.
330

    

  Ma lasso, se tante arti 

   Magice non posserno
331

 [r 25] 

   Mitigare il dolore 

   Alla dotta Medea,
332

 che dunque spero?
333

    1015 

 

Mercurio  Quanto sei lieto Iarba, poi c‟hai veduto
334

     

   Ascender il troiano in la regia nave 

   Per non dover più in terra tornare ma subito, 

                                                        
328

 L‟ova […] sozza ranochia: Orazio, Gli Epodi, V, v. 19: «et uncta turpis ova ranae sanguine» (412). 

329
 Penne di strige: Ovidio nei Fasti descrive le strgi. Nel VI libro ai versi 133-134 scrive: «grande caput, stantes 

oculi, rostra apta rapinis; / canities pennis, unguibus hamus inest» (410). Sempre secondo Ovidio, le strigi volavano 

di notte alla ricerca di bambini senza nutrice, gli rapivano e con il loro becco straziavano gli intestini colmi di latte 

e bevevano tutto il sangue dal corpo. Si chiamavano strigi perché di notte stridevano in una maniera orrenda. Non si 

sapeva se fossero nati uccelli o se fossero vecchie, vittime di una metamorfosi, trasormatesi in uccelli. Per tenerle 

lontane era necessario porre un ramo di biancospino alla finestra nel punto in cui entrava la luce (vv. 135-166). Le 

strigi erano connesse ai riti magici. Orazio ne Gli Epodi, V, v. 20 scrive: «plumamque nocturnae strigis» (412). 

Properzio nelle Elegie, IV libro, 5, v. 17 racconta: «consuluitque striges nostro de sanguine et in me» (352). La 

Nutrice nella Medea senecana afferma (vv. 733-734): «et raucae strigis / exsecta vivae viscera» (vol. 1: 546).  

330
 e tutte […] acciò producano: Iberia e Ponto erano due antichi regni. Il Ponto si trova nell‟odierna Turchia, nella 

parte nord-orientale. La regione dell‟Iberia è divisa oggi tra Turchia, Georgia e Armenia. Orazio, Gli Epodi, V, vv. 

21-22: «herbasque, quas Iolcos atque Hiberia / mittit venenorum ferax» (412). 

331
 posserno: poterono. Questa forma, tipica del fiorentino popolare, deriva dal presente (posso) a cui si aggiunge la 

desinenza della terza persona plurale nella forma contratta -erno o in altri casi -enno (Rohlfs, Morfologia, 574). 

332
 Alla dotta Medea: Apollonio Rodio, Le Argonautiche, III libro, v. 1364: «Μεδείεο πνιπθεξδένο» (sapiente 

Medea) (524). 

333
 Ma lasso […] che dunque spero?: le arti magiche di Medea non le permisero tuttavia di riavere Giasone. L‟eroe 

di Iolco, infatti, la ripudiò per Creusa figlia di Creonte, re di Corinto. Medea per vendicarsi inviò alla futura sposa 

un peplo avvelenato che la coprì di fiamme e la uccise. Insieme a lei morì Creonte che era accorso a salvarla. 

Inoltre Medea, per non dare discendenza a Giasone, uccise i due figli che aveva avuto da lui. I versi del coro 

terminano il terzo stasimo.  

334
 Quanto sei lieto Iarba poi c‟hai veduto: Inizio del quarto episodio. 
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   Co‟ i primi austral venti,
335

 da questi litti 

   Fuggir, i quali cominciano ad alitare?    1020 

 

Iarba   L‟animo mio per questo è molto contento     

   Ma non si pò posar insino non rivedo 

   La bella donna per cui tanto m‟affanno. 

 

Mercurio  Tosto rivedrai questa ma non sì leta 

   Come solevi già tal or per le selve     1025 

   Libice, quale Diana alle amate cacce,     

   Quando d‟Africa in pace stavano i regni. 

 

Iarba   Quinci il principio fu del foco in che sempre 

   Arse dipoi il mio core. Da questo lo sdegno 

   Del frigio Enea m‟ha spinto alla fera guerra.   1030 

 

Mercurio  Ferma il tuo passo in questo loco ora alquanto,    

   Dove (perché non può tardar a venire) 

   La regina vedrai. I‟ al porto tornare 

   Deggio, perché ‟l troiano dal profondo sonno 

   Troppo tener si lascia, il qual da me desto    1035 

   Subito i remi al mare e le vele a i venti     

   Darà senza tardar,
336

 che più non patisce 

                                                        
335

 Co‟ i primi austral venti: con i primi venti del sud. Dante, Purgatorio, canto XXXI, vv. 71-72: «o vero al nostral 

vento / o vero a quel de la terra di Iarba» (vol. 2: 274). 

336
 Subito i remi […] senza tardar: Subito metterà i remi in posizione e spiegherà le vele senza perdere tempo. 

Boccaccio, Decameron, giornata II, novella 4.12: «ma con quello legnetto col quale guadagnati gli avea, dato de‟ 

remi in acqua, si mise al ritornare» (121). Per l‟espressione vele a i venti vedi v. 281. Entrambe le espressioni tratte 

dal Decameron, si ricollegano anche a quello che Enea ordina ai versi 573-574 del IV libro: «Praecipites vigilate, 

viri, et considite transtris; / solvite vela citi» (vol. 2: 92). 
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   Indugio alcuno, il tempo pieno di pericoli.
337

 

 

Iarba   Dunque i‟ sol resto? E questa verga che in mano [v 25] 

   M‟hai data, ogni pericolo da me discaccia?
338

   1040 

   Benché i‟ non abbia più l‟ammanto celeste?     

 

Mercurio  Questa verga a te solo di Giove figliolo 

   E di Mercurio fratel sia lecito usare, 

   Per sin che tu ritorni salvo a l‟essercito. 

   E già da te partito come io t‟ho detto     1045 

   S‟è ‟l velo che ‟l tuo aspetto teneva ascoso,     

   Accioché mentre parli con la regina 

   Da gli occhi suoi veduta sia la tua faccia. 

 

Iarba   Non li darà spavento l‟aspetto mio? 

   Non fuggirà vedendomi inespettato?     1050 

 

Mercurio  Chi nel grado si trova
339

 ove è questa misera,     

   «Non sente grave orrore per cose terribili, 

   Perché desperazion in gli animi alteri 

   Induce desiderio di gravi casi».
340

 

                                                        
337

 il tempo pieno di pericoli: Virgilio, Eneide, IV libro, v. 561: «nec quae te circum stent deinde pericula cernis» 

(vol. 2: 92). 

338
 E questa verga […] discaccia: la verga in questione è il caduceo che Mercurio aveva ricevuto in dono dal 

fratello Apollo. Inni Omerici, inno IV, A Ermes, vv. 528-530: «αὐηὰϱ ἔπεηηα / ὄιβνπ ϰαὶ πινύηνπ δώζσ 

πεϱηϰαιιέα ϱ̔άβδνλ / ρϱπζείελ ηϱηπέηεινλ, ἀϰήϱηνλ ἥ ζε θπιάμεη» (inoltre ti darò una verga bellissima di 

prosperità e di ricchezza, d‟oro, a tre foglie, che ti preserverà incolume) (228-230). Come Mercurio l‟aveva avuto 

dal fratello Apollo, così Iarba lo riceve dal fratello Mercurio. 

339
 Chi nel grado si trova: chi si trova nello stato. Petrarca, Triumphi, Triumphus Eternitatis, v. 44: «si troveranno, 

o trovano, in tal grado» (397). 
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Iarba   Piacciati aprir a me, beato Mercurio,     1055 

   Quel che deggia seguir di tanto travaglio     

   In che l‟alta Cartagine è questa notte. 

 

Mercurio  «A i mortali non è lecito il fatal ordine 

   Intender, né i secreti degli alti Dei, 

   Li quali se noti fussero, potria impedirse    1060 

   La divina iustizia.
341

 A voi solo conviene     

   Seguir l‟instinto uman con quella prudenza 

   Di che la mente vostra eterna è capace». 

 

Iarba   Tanto il desio mi sprona ch‟i‟ son constretto
342

 

   Tentar qualunche modo, se in questo stato, [r 26]   1065 

   In che si trova la sospesa regina,
343

      

                                                                                                                                                                                 
340

 «Non sente grave […] di gravi casi»: Ariosto, Orlando furioso, canto XXX, ottava 42.6-8: «e presto una divisa / 

si fe‟ su l‟arme, che voleva inferire / disperatione e voglia di morire» (751). 

341
 A i mortali […] divina iustizia: Anche in questo caso le parole di Mercurio a Iarba ricalcano quelle di Apollo a 

Ermes nell‟inno IV, A Ermes, degli Inni Omerici, vv. 533-535: «καληείελ δέ, θέϱηζηε δηνηϱεθέο, ἣλ ἐϱεείλεηο, / 

νὔηε ζὲ ϑέζθαηόλ ἐζηη δαήκελαη νὔηέ ηηλ̕ ἄιινλ / ἀϑαλάησλ» (Ma, ottimo amico amato da Zeus, l‟arte profetica che 

mi chiedi non è volontà divina che la conosca tu né alcun altro degli immortali) (230). Euripide, Alcesti, vv. 785-

786: «ηὸ ηῆο ηύρεο γὰξ ἀθαλὲο νἷ πξνβήζεηαη, / ϰἄζη‟ νὐ δηδαϰηὸλ νὐδ‟ ἁιίζϰεηαη ηέρλῃ» (Oscuro è il volere della 

sorte e non c‟è né teoria né arte che possa afferrarlo) (vol. 1: 178); Ifigenia fra i Tauri, vv. 476-477: «Πάληα γὰϱ ηὰ 

ηῶλ ϑεῶλ / ἐο ἀθαλὲο ἕϱπεη, ϰνὐδὲλ νἶδʼ νὐδεὶο πάλπ» (I disegni degli dèi sono / insondabili e nessuno sa niente di 

niente) (vol. 3: 112). Sofocle, Aiace, vv. 1418-1420: «Ἦ πνιιὰ βξνηνο ἔζηηλ ἰδνῦζηλ / γλῶλαη· πξὶλ ἰδελ δʼ νὐδεὶο 

κάληηο / ηῶλ κειιόλησλ ὅ ηη πξάμεη» (Molte cose conoscono gli uomini, quando l‟hanno vedute; ma prima di 

vederle nessuno è profeta del futuro; nessuno sa qual è il suo destino) (vol. 1: 248). Anche le Odi di Orazio hanno 

un messaggio simile. Odi I, 11, vv. 1-3: «Tu ne quaesieris (scire nefas), quem mihi, quem tibi / finem di dederint, 

Leuconoe, nec Babylonios / temptaris numeros» (126). Trissino, La Sofonisba, vv. 2091-2093: «Che l‟avenir ne la 

virtù divina / È postσ, il cui nσn cognitσ cσstume / Fa ‟l nostrσ antiveder privσ di lume» (161-162). Non è un caso 

che anche Trissino avesse riproposto questa visione del futuro. Gallo nel suo testo Da trissino a Giraldi: miti e 

topica tragica sostiene: «Il Mercurio del Pazzi, nonostante la fuggevole allusione al retroterra platonico, fa dunque 

perno sulla innologia pseudo omerica per inserire elementi propri della polemica cinquecentesca contro 

l‟astrologia» (174). 

342
 Tanto il desio mi sprona ch‟i‟ son constretto: Petrarca, Canzoniere, CLI, v. 4: «fuggo ove ‟l gran desio mi 

sprona e ‟nchina» (vol. 1: 724). Trissino, La Sofonisba, vv. 587-588: «Iσ nσn dubitσ già, ma ‟l gran diʃiσ / Mi 

sprσna sì che fa parer ch‟iσ tema» (79). 

343
 Tentar qualunche […] sospesa regina: Trissino, La Sofonisba, vv. 1206-1207: «che qualunque / Si ritruova nel 

statσ in che sσn iσ» (112). 
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   Potessi la sua mente inverso me volgere. 

   Perché se bene offeso ho l‟animo suo 

   Con l‟aspra guerra
344

 mossa non contro allei 

   Ma contro al frigio re,
345

 «cagion sol amore    1070 

   Di questo è suto, per il quale ogni offesa     

   Facilmente si debbe rimettere, massime 

   Quando da uno sdegno potente è spinto».
346

 

   Ma pur s‟offesa ancor alcuna ci fosse, 

   Non si pò con gran merti
347

 ricompensare?    1075 

   «Però che un beneficio, opportunamente  

   Fatto, ha gran forza spegner ogni delitto». 

   Che adunque pensi Iarba? Che di te degno 

   Agiti per la mente? Che a tal regina 

   Possi
348

 esser grato? Al cui generoso core
349

   1080 

   Non pò se non gran merito satisfare.
350

 

                                                        
344

 Con l‟aspra guerra: Petrarca, Canzoniere, CCLXIV, vv. 110-111: «quando novellamente io venni in terra / a 

soffrir l‟aspra guerra» (vol. 2: 1173). 

345
 Perché se bene […] al frigio re: Trissino, La Sofonisba, vv. 1310-1311: «Ωnd‟iσ salì‟ per questσ in tal 

disdegnσ / Che sεmpremai dapoi lj‟ho fattσ guεrra» (117). 

346
 «Cagion sol […] è spinto»: Boccaccio, Filocolo, libro IV, capitolo 46.8: «Né è ancora questo amore cagione di 

mitigata ira; ma benignità d‟animo, passato l‟impeto che induce quella, la fa tornare nulla, e rimettesi l‟offesa a chi 

contro s‟adira: ben che gli amanti, e ancora i disceriti uomini, sogliono usare di rimettere le offese a preghiera di 

cosa amata o d‟alcuno amico, per mostrarsi di ciò che niente loro costa, cortesi, e obligarsi i pregatori» (427-428). 

347
 gran merti: Pulci, Morgante, cantare XI, ottava 125.8: «pe‟ suoi gran merti e per le sue virtùe» (vol. 1: 377). 

Ariosto, Orlando furioso, canto V, ottava 72.6: «vedi la gran mercé del mio gran merto» (103). 

348
 Possi: tu possa. Nel toscano la seconda persona del congiuntivo presente aveva forme oscillanti in -i o -e 

(Rohlfs, Morfologia, 555). 

349
 generoso core: Trissino, La Sofonisba, v. 165: «Cσn generσʃσ cuor quel che n‟adviεne» (51). 

350
 Che di te […] merito satisfare: Che cosa, degna del tuo nome, si agita nella tua mente? Che a tal regina tu possa 

esser grato? Il cui generoso cuore può essere soddisfatto solo da un grande merito.  Possi: la desinenza in -i, per la 

seconda persona singolare del congiuntivo, è comune nella lingua letteraria.  
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   Se ‟l sangue del fratel suo, inimico eterno 

   Pigmalion, per le mie man si spargessi 

   Per la iusta vendetta del suo Sicheo, 

Forse l‟alta sua mente a i miei desiderii    1085 

   Porria voltar, per ciò che si grave offesa     

   Meritamente punger debbe il suo petto.     

   Ma se ciò fai, rompi la parola data, 

   «La qual servar si debbe insino a i nimici.
351

 

   Pur quando scelerato è quello a chi manchi,    1090 

   La colpa è più scusabile, massime in quelli [v 26] 

   Che sforza il foco ardente del Cieco Dio.
352

     

   Uno animoso fatto, ancor che crudele, 

   Non pò senza laude esser e se da questo 

   Nasce gran bene, in tutto è poi glorioso».
353

    1095 

   Morto Pigmalion la guerra è finita,  

   La iustizia ha suo loco, placato è l‟animo 

   Della regina offesa, i‟ meritamente 

   Serò del suo amor degno e sempre felice. 

   Ma l‟accese lumiere che l‟oscure tenebre    1100 

   Vincon con la lor luce,
354

 s‟i‟ non m‟inganno,  

                                                        
351

 Ma se cio fai […] a i nemici: Salmi, 14, 4: «Ad nihilum deductus est in conspectu eius malignus timentes autem 

dominum glorificat qui iurat proximo suo et non decipit» (vol. 1: 639). 

352
 Ma se ciò fai […] Cieco Dio: Ma se fai ciò, rompi la parola data, la quale si deve rispettare persino con i nemici. 

Sebbene è scellerato quello con cui vieni meno al patto, la colpa è più scusabile particolarmente a quelli a cui 

l‟amore (il foco ardente del Cieco Dio) toglie le forze. Che sforza il foco ardente del Cieco Dio: Guinizzelli, III 

(Donna, l‟amor mi sforza), v. 1: «Donna, l‟amor mi sforza» (457). Petrarca, Canzoniere, CXXV, v. 14: «Però 

ch‟Amor mi sforza» (vol. 1: 576); CCCLII, v. 5: «già ti vid‟io, d‟onesto foco ardente» (vol. 2: 1540). 

353
 Uno animoso […] poi glorioso: questo passaggio ha un eco machiavelliano. Nel VII capitolo de Il principe, 

parlando di come il Valentino riuscì a governare la Romagna attraverso la decisione di metterne a capo del governo 

Remirro de Orco per poi ucciderlo, Machiavelli scrive: «E presa sopra a questo occasione, lo fece una mattina 

mettere a Cesena in due pezzi in sulla piazza con uno pezzo di legno e uno coltello sanguinoso accanto: la ferocità 

del quale spettaculo fece quelli populi in uno tempo rimanere satisfatti e stupidi» (138-139). 
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   Mi monstron la regina che viene or fore,     

   Tanto dolente in vista, quanto solea 

   Esser già lieta, in cui fra tanto dolore 

   Maiestate bellezza e grazia resplende.    1105 

   Ma lasso, i‟ non ardisco ancor il piè movere
355

 

   Per appressarmi allei, né posso racorre
356

  

   L‟animo da timore e amor distratto. 

 

Dido   Or che dolce riposo 

   Pasce le stanche membra      1110 

   Col grato sonno a tutti  

   I quieti mortali,  

   Le fere e i vaghi augelli 

   Per le tacite selve 

   Gustan l‟alma quiete.
357

      1115 

   Misera a me, sol io 

                                                                                                                                                                                 
354

 Ma l‟accese […] la lor luce: Virgilio, Eneide, I libro, vv. 726-727: «dependent lychni laquearibus aureis / 

incensi et noctem flammis funalia vincunt» (vol. 1: 56). 

355
 Ma lasso, i‟ non ardisco ancor il piè movere: Boccaccio, Rime, LXXV, v. 1: «I‟ non ardisco di levar più gli 

occhi» (69). 

356
 racorre: trattenere. 

357
 Or che dolce […] l‟alma quiete: questi versi come si leggerà più avanti sono un riadattamento di versi virgiliani. 

Dante, Inferno, canto II, vv. 1-5: «Lo giorno se n‟andava, e l‟aere bruno / toglieva li animali che sono in terra / da le 

fatiche loro; e io sol uno / m‟apparecchiava a sostener la guerra / sì del cammino e sì de la pietate» (vol. 1: 15). 

Boccaccio, Elegia di Madonna Fiammetta, capitolo V, 13.1: «O Sonno, piacevolissima quiete di tutte le cose, e 

degli animi vera pace, il quale ogni cura fugge come nemico, vieni a me, e le mie sollecitudini alquanto col tuo 

operare caccia dal petto mio» (96). Lorenzo de‟ Medici, Innamoramento di Lorenzo de‟ Medici, vv. 4-6: «e ‟l sonno 

avea ogni animal terreno / dalle fatiche lor diurne sciolti, / e il mondo è d‟ombre e di silenzio pieno» (863). Ariosto, 

Orlando furioso, canto VIII, ottava 79.1-2: «Già in ogni parte li animanti lassi / davan riposo a‟ travagliati spirti» 

(168). Rucellai, Rosmunda, vv. 1-6: «Tempo è ormai, or che ‟l profondo sonno, / Vestitosi el sembiante de la morte, 

/ Di quiete e silenzio el mondo ingombra, / Sciogliendo con dolcissimo riposo / Dalle fatiche e da‟ pensier del 

giorno / Ogni omo, ogni animal mite e selvaggio» (183-184). Tuttavia questi versi sembrano provenire dalla 

medesima matrice virgiliana. Alma quiete non si riferisce alla morte, come al verso 852, ma alla tranquillità del 

sonno in questo caso. 
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   Sonno grato o riposo [r 27]  

   Trovar non posso alcuno, 

   Anzi più mi trafiggono  

   Amore e l‟aspre cure.
358

      1120 

   Ohi me, maggior furore 

   Sento agitar mia mente,  

   Che deggio i‟ far? Di novo 

   Cercar, così schernita, 

   Le nozze che sprezzate      1125 

   Son sute da me prima? 

   E i principi numidi 

   Per ciò pregare, i quali 

   Tante volte ho fuggiti? 

   O seguitar l‟armata       1130 

   De gl‟iniqui Troiani 

   Poi che quel ch‟i‟ ho fatto 

   Per lor tanto mi giova 

   E son sì ricordevoli 

   De i beneficii avuti?       1135 

   Ma fa ch‟i‟ pur volessi, 

   Chi fia che mi riceva  

   Così delusa e vile 

   Nelle superbe navi? 

   Ahi stolta, ancor non senti      1140 

   Li speriurii di questo  

                                                        
358

 l‟aspre cure: Boccaccio, Amorosa visione, canto XXIX, vv. 4-5: «maladicendo sé e ‟l tristo petto / pien d‟aspre 

cure aspramente battendo» (95). Questi versi del Boccaccio sono ancor più interessanti di quel che si creda perché 

nell‟opera sono rivolti alla figura sconsolata di Didone. 
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   Seme laomedonteo?
359

  

   Ma che arai fatto? Sola, [v 27] 

   Stu segui quei che fuggono, 

   Non vedi ove ti metti?      1145 

   Dunque dal popol tirio 

   Accompagnata andrai? 

   Il qual della sua patria 

   Appena trar potesti, 

   Quando con iusta causa      1150 

   Lasciasti il crudel litto.  

   Or con tanta vergogna  

   Credi posserlo indurre 

   A solcar novi mari? 

   Ah più presto non deggi      1155 

   Fuggir tanta ignominia 

   Col troncar l‟aspra vita,  

   Misera come meriti? 

   Ahi sorella, sorella, 

   Tu causa d‟ogni male       1160 

                                                        
359

 Li speriurii di questo / Seme laomedonteo: questi versi ricalcano l‟originale virgiliano, IV libro, v. 542: 

«Laomedonteae sentis periuria gentis?» (vol. 2: 90). Laomedonte era re di Troia, figlio di Ilo ed Euridice. Gli 

spergiuri si riferiscono alle promesse non mantenute e per Didone la figura di Enea si ricollega a quella del re 

troiano, appunto per non aver mantenuto la parola data. Nel XXI libro dell‟Iliade, ai versi 441-460, Poseidone 

ricorda ad Apollo quello che Laomedonte aveva fatto loro e vuole sapere perché Febo protegge i troiani. Poseidone 

e Apollo, per volere di Zeus, avevano servito Laomedonte per un anno e avevano pattuito una ricompensa. 

Poseidone aveva costruito mura imprendibili e Apollo aveva pascolato i buoi. Tuttavia alla fine del loro lavoro, 

Laomedonte si rifiutò di pagare e li scacciò, minacciando di venderli e di tagliare loro le orecchie. Apollodoro nella 

Biblioteca, II, 5.9, parlando della nona impresa che Euristeo ordinò a Eracle, racconta dell‟arrivo di Eracle a Troia. 

Al suo arrivo, la città era stata colpita da una pestilenza, lanciata da Apollo, e messa sotto scacco da un mostro 

marino, inviato da Poseidone, che rapiva gli uomini. I due dei erano adirati, infatti, con Laomedonte poiché si erano 

impegnati, dietro compenso, a costruire le mura di Troia ma il re rifiutò di pagare a lavoro terminato. Gli oracoli 

dicevano che la città si sarebbe liberata da queste sciagure solo se il re avesse offerto al mostro la figlia Esione. 

Eracle così promise a Laomedonte di salvargli la figlia se questi gli avesse dato le cavalle ricevute da Zeus, come 

compenso per il rapimento di Ganimede. Il re di Troia accettò ma dopo che Eracle uccise il mostro e salvò Esione, 

si rifiutò di onorare il pagamento e per questo Eracle salpò minacciando di far guerra a Troia. 
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   Fusti, che da i miei pianti 

   Commossa, a me il furore  

   Crescesti, quando in preda 

   Mi desti a tal nimico. 

   Ahi me che l‟appetito,      1165 

   Qual fera seguitando,
360

  

   Lasciato ho il vedovile  

   Abito e cor da parte, 

   Non senza greve colpa, [r 28] 

   La fede data rompendo      1170 

   Al mio primo consorte 

   Carissimo Sicheo.
361

  

   Ma che inimico volto per l‟atra notte 

   È quel ch‟i‟ scorgo mover in ver me il passo? 

   Ohi me, sogno i‟ o pur son desta?
362

 È questa ombra  1175 

   O pur vivente aspetto del fero Iarba? 
363

  

   Dunque l‟ostile essercito entrato è dentro, 

   Dunque la mia città e io in preda siamo?
364

 

                                                        
360

 Qual fera seguitando: come quello di un animale feroce che segue la preda. 

361
 Vv. 1109-1172: il Pazzi traduce e rielabora i versi 522-552 del IV libro dell‟Eneide. 

362
 Ohi me, sogno i‟ o pur son desta: deriva dal detto latino: «Somnio an vigilio». 

363
 È questa ombra / O pur vivente aspetto del fero Iarba?: Didone è così sconvolta dalla visione che nel colloquio 

con Iarba ripropone la stessa domanda per tre volte. Ai versi 1192-1193: «Sei defunta ombra? O pur sei spirto 

vivente / Nel corpo del feroce re di Getulia?» e ancora ai versi 1214-1215: «Chi tu ti sia o spirto di luce privo / O 

respirante corpo». Per due volte Iarba risponde di essere vivo. Al verso 1195: «Iarba vivo sono a te solo venuto» e 

ancora al verso 1222: «Iuro regina, Iarba vivente sono». Un dialogo simile si ha nell‟Oreste di Euripide quando 

Oreste si palesa a Menelao, vv. 385-386: «ΜΔ. ῏Ω ϑενί, ηί ιεύζζσ; Σίλα δέδνϱϰα λεϱηέϱσλ; / ΟΡ. Δὖ γʼ εἶπαο· νὐ 

γὰϱ δῶ ϰαϰνο, θάνο δʼ ὁϱῶ» (Me: O dei che vedo? Quale morto vedo? / Or: Hai detto bene. Non vivo a causa 

delle sventure, anche se vedo la luce) (vol. 3: 446-448). 

364
 Dunque l‟ostile […] in preda siamo?: Trissino, La Sofonisba, vv. 189-190: «Perché mσlte catεrve / Nimiche 

giunte sσn prεssσ a le porte?» (53-54). 
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   Corriam liete alla morte, furore e foco 

   La terra e ‟l ciel divori non sol Cartagine    1180 

   E me con essa insieme. Ciascun si sazii  

   Delle miserie mie. Ohi me duro fato, 

   A che stato mi guidi peggior che morte?
365

 

   Ma perché è così sol costui? Perché piega 

   Umilmente i ginochi? Le sue man supplici    1185 

   Porge in ver me?
366

 Che inganno! Qual mala sorte  

   Tanto inimica effigie a miei occhi arreca?  

 

Iarba   Regina, amor m‟ha spinto ne le tue forze. 

 

Dido   Miser a me, che novo dolore è questo? 

   Che caso! Che ruina!
367

 Perché finire    1190 

   Non son lasciata in pace l‟afflitta vita?    

   Sei defunta ombra? O pur sei spirto vivente  

   Nel corpo del feroce re di Getulia? 

   Che abbi la mia Cartagine così espugnata? 

    

Iarba   Iarba vivo sono a te solo venuto, [v 28]    1195 

   Non senza di mio padre Iove il volere,
368

  

                                                        
365

 Ohi me duro […] che morte: questa espressione assomiglia a quella già vista ai versi 890-891. Trissino, La 

Sofonisba, vv. 1206-1208: «che qualunque / Si ritruova nel statσ in che sσn iσ, / Sa che ‟l mσrir nσn lj‟ὲ se nσn 

guadagnσ» (112). 

366
 Le sue man supplici / Porge in ver me!: espressione che ricorda quella di Anna al verso 913. 

367
 Che caso! Che ruina!: Trissino, La Sofonisba, v. 254: «O sventurata mε, che gran ruina!» (57). 

368
 Non senza di mio padre Iove il volere: Ovidio, Lettere di donne del mito (Epistulae Heroidum), XVI, v. 130: 

«non sine consilio numinibusque deum» (374). 
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   A domandar per dono e portarti pace. 

 

Dido   Pace non mi può dar chi non mi dà morte.
369

 

   Dove è il crudel Pigmalion che del sangue 

   Mio or si sazii? E con sua empia mano    1200 

   Facci di me quel che del miser Sicheo? 

 

Iarba   Sì scelerato fatto chiama vendetta 

   Per le mie man, regina.
370

 Onde io a te vengo 

   Per offerirti questo, ch‟è in poter mio, 

   E far del corpo suo quel or che a te piace.    1205 

   Però quando mi voglia delle tue nozze  

   Far degno, come sai che sempre ho bramato 

   La pace stabilita sia infra noi, ora 

   Per la iusta vendetta del tuo Sicheo
371

 

   Col sangue del tiranno Pigmalione,     1210 

   Al quale, quando ti piaccia in ciò fede darmi, 

   Spicherò dalle spalle la fera testa
372

  

                                                        
369

 Pace non mi può dar chi non mi dà morte: Seneca, Edipo, vv. 933-934: «anime, quid mortem times? / mors 

innocentem sola Fortunae eripit» (vol. 2: 108). Petrarca, Canzoniere, XIV, v. 5: «Morte pò chiuder sola a‟ miei 

pensieri» (vol. 1: 62). Rucellai, Rosmunda, vv. 183-184: «Ma chi fia che ci aiuti / Si non la morte sola?» (199).  

370
 Sì scelerato […] mie man, regina: il fatto scellerato è l‟omicidio di Sicheo e questi versi sono strettamente 

collegati ai due precedenti. Nel Tieste di Seneca, ai versi 739-740, il messaggero, raccontando gli omicidi di Atreo, 

recita: «infesta manu, / exegit ultra corpus» (vol. 2: 352). Pur avendo un tema totalmente diverso, troviamo una 

certa corrispondenza anche ne L‟asino d‟oro di Apuleio. Il capitolo 1 del IX libro inizia con queste parole: «Sic ille 

nequissimus carnifex contra me manus impias obarmabat» (300). Si noti la traduzione del Firenzuola, L‟asino 

d‟oro, IX libro: «In cotal guisa armava lo scelleratissimo boia contro a di me le crudelissime mani» (409).  

371
 Per la iusta vendetta del tuo Sicheo: L‟idea di giusta vendetta è un‟idea presente nella Medea di Seneca. Quando 

Medea prende la decisione di uccidere i figli, poiché essi, essendo figli di Giasone, devono pagare per i misfatti del 

pedre, dice (vv. 922-923): «placuit hoc poenae genus / meritoque placuit» (vol. 1: 558). 

372
 Spicherò dalle spalle la fera testa: Euripide, Baccanti, v. 241: «ηϱάρεινλ ζώκαηνο ρεηϱὶ ʼϰηεκῶλ» (gli mozzerò 

il capo con questa mano) (vol. 3: 554). L‟atto di riportare al sovrano, o nel nostro caso alla sovrana, la testa del 
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   Di sangue undante con le mie proprie mani. 

 

Dido   Chi tu ti sia o spirto di luce privo, 

   O respirante corpo, o il mio fato estremo,    1215 

   Con le grate promesse non dei schernire 

   Un‟alma tormentata qual sono io ora; 

   Né creder che di te mi prenda timore, 

   Se ben l‟ultimo essizio a me presentassi, 

   Perché i‟ sol temo vita, non più la morte.
373

    1220 

 

Iarba   Pel sommo nume del mio Padre Tonante, [r 29] 

   Iuro regina, Iarba vivente sono,   

   Del che ti accertin li ginocchi tuoi ch‟io 

   Con reverenza tocco con la mia destra, 

   A i quali prometto tutto quel che ho parlato    1225 

                                                                                                                                                                                 
nemico è presente anche nella Rosmunda, vv. 215-216: «Tagliateli la testa / E portatela al Re dentro a quel vaso» 

(201). Fera testa: Rucellai, Rosmunda, v. 345: «Del Re Comundo la nimica testa» (208). 

373
 Con le grate […] più la morte: la visione della morte, come scelta preferibile rispetto ad una vita fatta di pene e 

di tormenti, si trova spesso nella tragedia greca. Tante sono le donne che pronunciano versi simili a questi di 

Didone. Polissena nell‟Ecuba di Euripide afferma di preferire la morte ad una vita da schiava (vv. 213-215; 375- 

378). Nella Medea di Euripide, Medea è disperata per le nozze di Giasone e Creusa, per la notizia del suo esilio e 

dei suoi figli e grida così, vv. 146-147: «Φεῦ θεῦ· ϑαλάηῳ ϰαηαιπζαίκαλ / βηνηὰλ ζηπγεξὰλ πξνιηπνῦζα» (Aaah! 

Venga morte a liberarmi di una vita ormai insopportabile) (vol. 1: 218). Nell‟Antigone di Sofocle, Antigone 

seppellisce il fratello Polinice, che aveva attaccato la citta di Tebe, andando contro il volere di Creonte, nuovo re. 

Quando è accusata per aver seppellito il fratello non nega e accetta la sorte che la porterà ad essere rinchiusa in una 

caverna. Antigone non ha tuttavia rimorsi e dice di aver obbedito alle regole non scritte degli dei, dando sepoltura 

al fratello. Poiché ha perso entrambi i fratelli, dice, ai versii 461-464, che la morte è preferibile ad una vita segnata 

da sciagure. Ottavia nell‟opera omonima di Seneca afferma, vv. 100-101: «Toleranda quamvis patiar, haud 

umquam queant / nisi morte tristi nostra finiri mala» (vol. 2: 634). Massinissa, nel Triumphus Cupidinis II di 

Petrarca, sostiene, vv. 58-60: «Così questa mia cara a morte venne; / ché, vedendosi giunta in forza altrui, / morir in 

prima che servir sostenne» (119). Nel Canzoniere, CCVII, v. 91: «ché ben muor chi morendo esce di doglia» (vol. 

2: 960). Anche Trissino si sofferma su questa visione della morte ne La Sofonisba, vv. 220-221: «La servitù le 

pareria sì amara / Ch‟assai più tostσ εlegeria ‟l mσrire» (55); vv. 326-327: «Nσn fiεn di mε, nσn fiεn tal coʃe 

inteʃe: / Più tostσ vo‟ mσrir, chε viver sεrva» (64); vv. 329-330: «Che più tostσ mσrire / Voljσ, chε viver sεrva d‟e 

Rσmani» (65). Rucellai scrive al verso 52 della Rosmunda: «La indegna vita è assai peggior che morte» (188), ai 

vv. 304-305: «Prega più tosto lui per la mia morte, / Più grata a me di questa vita amara» (205) e ancora ai vv. 421-

424: «E si morrò per loro anzi el mio tempo, / Non mi fie danno, anzi mi fie guadagno: / Che utile è sempre mai 

uscir di vita / A quel che vive in molti mali involto» (213). Parole simili a quelle di questi versi erano già state 

pronunciate ai versi 1155-1157, 1182-1183 da Didone. 
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   D‟essequir prontamente se ciò t‟è grato.
374

  

 

Dido   Come sei dunque penetrato qui solo?
375

 

   Son le tante custodie dal grave sonno 

   Tutte per modo oppresse, che d‟esse alcuna 

   Impedito non abbia tuo tanto ardire?
376

    1230 

 

Iarba   Delli alti Dei Mercurio interprete, a me  

   Fratello, ha scorto i passi miei qui securi,
377

  

   Mosso a pietà del mio ardente desire. 

 

Dido   Oh contrario Mercurio a miei voti sempre, 

   Perché sei s‟inimico a l‟afflitta Dido?    1235 

   Ma che dico io? Forse è voler delli Dei  

   Che avanti alla mia morte, iusta vendetta  

   Veda del car Sicheo. Il che quando fosse, 

   Lieta n‟anderei a trovarlo, però che causa 

                                                        
374

 Pel sommo […] t‟è grato: queste parole di Iarba hanno un qualcosa di cavalleresco piuttosto che classico come 

Corrigan aveva detto riguardo alle parole di Massinissa a Sofonisba ne La Sofonisba di Trissino (Notes 165), vv. 

433-434: «Però ch‟εsser nσn può coʃa più vile / Chε σffεnder donne εt σltraggiar cσlσrσ / Che sσnσ σpprεssi 

sεnz‟alcunσ ajutσ» (71). Questo passaggio pazziano ricalca le parole con cui Sofonisba loda e ringrazia 

Massinissa, vv. 489-492: «Fatemi questa grazia, ch‟iσ la kiεggiσ, / Per le care ginockia che hor abbracciσ, / Per la 

vittσriσʃa vostra manσ, / Piεna di fede ε di valσr, ch‟iσ baʃciσ» (74); vv. 528-529: «E per maggiσr kiareza la man 

dεstra / Tσccar vi voljσ. Et hor per questa giurσ» (76). Lucas, nel suo articolo, sostiene che Pazzi, con la presenza 

Iarba, metta in scena un modello culturale cavalleresco adatto al suo tempo. Iarba è un cavaliere dall‟animo 

generoso (564-565).  

375
 Come sei dunque penetrato qui solo?: Trissino, La Sofonisba, v. 345: «Ma cσme entrati sσn dentrσ a la tεrra?» 

(65). 

376
 Son le tante […] tanto ardire?: le numerose guardie sono talmente assopite che nessuna di esse ha impedito la 

tua grande sfrontatezza? Petrarca, Canzoniere, LIII, vv. 15-17: «Non spero che già mai dal pigro sonno / mova la 

testa per chiamar ch‟uom faccia, / sí gravemente è oppressa et di tal soma» (vol. 1: 271). Ariosto, Orlando furioso, 

canto XV, ottava 109.1-2: «Non hebbe così presto il capo basso / che chiuse li occhi, et fu dal sonno oppresso» 

(343); canto XXXV, ottava 43.6: «dal pigro sonno in mezo l‟herbe oppresso» (860). 

377
 ha scorto i miei passi qui securi: ha scortato i miei passi sicuri fin qui. Scorto: vedi v. 191. 
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   Sendo i‟ di questo, l‟ombra sua placherei.    1240 

   Così, poi che felice non ho possuto  

   Essere in vita, morta sarei felice.
378

  

 

Iarba   Degna volger ver me l‟aspetto tuo grato 

   Non più le spalle e meco parlar ti piaccia. 

 

Dido   Che può perder colui che ha perso ogni cosa?   1245 

   Ecco il sogno che ‟l corpo del fero fratello 

   Mi monstrò in terra casso del vital lume.
379

 [v 29] 

   Accetta dunque, non mutando il fero animo.
380

 

 

Iarba   Non sdegnar di respondere d‟Ammone al figlio 

   E accettare l‟offerta e dare in ciò fede.    1250 

 

Dido   Così sia fatto poi che ‟l divin volere   

   Qua t‟ha guidato Iarba. Ciascun de‟ cedere  

A quel che ‟l ciel dispone,
381

 onde io lieta accetto 

                                                        
378

 Forse è voler […] sarei felice: Forse è volere degli dei che prima della mia morte veda la giusta vendetta del 

caro Sicheo. La qual cosa quando accadesse, lieta me ne andrei a trovarlo, perché essendo io causa di questo (della 

sua morte), placherei la sua ombra. Così, poiché non ho potuto essere felice in vita, morta sarei felice. 

379
 Ecco il sogno […] vital lume: il sogno a cui si fa rifermento è quello che Didone aveva raccontato ad Anna ai 

vv. 165-184. Petrarca, Canzoniere, CCXCIV, vv. 5-6: «L‟alma d‟ogni suo ben spogliata et priva, / Amor de la sua 

luce ignudo et casso» (vol. 2: 1303). 

380
 Accetta dunque, non mutando il fero animo: Didone si propone di accettare la proposta di Iarba e di non 

cambiare il suo animo fiero dal suo intento di morte. 

381
 Ciascun de‟ cedere / A quel che ‟l ciel dispone: ognuno deve piegarsi a ciò che il cielo decide. Questa 

affermazione può avere diverse attribuzioni. Un significato simile lo troviamo in diverse tragedie di Eschilo. Ne Le 

Supplici, il semicoro di ancelle recita ai versi 1047-1049: «Ὅ ηί ηνη κόξζηκόλ ἐζηηλ, ηὸ γέλνηηʼ ἄλ. / Γηὸο νὐ 

παξβαηόο ἐζηηλ / κεγάια θξὴλ ἀπέξαηνο» (Qualunque cosa vuole il destino, questa è probabile che si compia: non è 

valicabile il grande sconfinato pensiero di Zeus) (314). Nel Prometeo Incatenato, Kratos, ai versi 10-11, spiega a 

Efesto perché Prometeo deve essere incatenato alla roccia: «ὡο ἂλ δηδαρϑῇ ηὴλ Γηὸο ηπξαλλίδα / ζηέξγεηλ» (perché 

impari ad amare il potere di Zeus) (324). Nell‟Edipo re di Sofocle la riflessione del coro ai versi 863-910, che viene 
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   Da te il gran premio della testa fraterna, 

   Promettendo la fede e così la destra     1255 

   Sia infra noi data che, per sin che la luce  

   Vital mi sosterrà, tua sempre esser deggia.
382

  

 

Iarba   Poi che così prometti e per fe‟ la mano 

   Mi dai, regina, i‟ vo‟ tornar all‟essercito   

   Mentre il tiranno iace nel padiglione     1260 

   Senza sospetto, oppresso dal grave sonno. 

 

Dido   La tuo
383

 venuta qua non lo tien sospeso?  

 

Iarba   Non sa lui questo, né alcun di quel campo. 

 

Dido   Dove pensan che sia il figliol d‟Ammone? 

 

                                                                                                                                                                                 
pronunciata dopo le parole di Giocasta a riguardo della non attendibilità delle profezie degli dei, è un passaggio 

famoso dell‟opera. In molti hanno riflettuto su queste parole che possono avere diverse chiavi di lettura. Per quel 

che ci riguarda è chiaro ciò che il coro sostiene, vale a dire che i messaggi provenienti dagli oracoli sono la volontà 

degli dei e devono essere rispettati. Nell‟Antigone il coro alla fine della tragedia sentenzia, vv. 1337-1338: «Μή λπλ 

πξνζεύρνπ κεδέλ· ὡο πεπξσκέλεο / νὐϰ ἔζηη ϑλεηνο ζπκθνξᾶο ἀπαιιαγή» (Non chiedere niente. L‟uomo non ha 

comunque mezzo di scampare alla sorte fissata) (vol. 1: 338). Ne Gli Eraclidi di Euripide, il coro afferma al verso 

615: «Μόξζηκα δʼ νὔηη θπγελ ϑέκηο» (Al destino non è possibile fuggire) (vol. 1: 334). Similmente ne Le Fenicie, 

Giocasta dice al verso 382: «Γε θέϱεηλ ηὰ ηῶλ ϑεῶλ» (Bisogna sopportare i colpi del destino) (vol. 3: 330). 

Nell‟Edipo di Seneca, il coro ai versi 980-986 afferma: «Fatis agimur: <cedite> fatis. / non sollicitae possunt curae / 

mutare rati stamina fusi: / quidquid patimur mortale genus, / quidquid facimus venit ex alto, / servatque suae 

decreta colus / Lachesis dura revoluta manu» (vol. 2: 112).  Ne La Sofonisba di Trissino il coro per due volte reitera 

questo concetto, vv. 1108-1109: «Ma se ‟l ciεl mi cσndanna, / So ch‟elji ὲ vanσ ogni mσrtal cσnsiljσ» (105); vv. 

2009-2010: «Lassa, che quandσ il ciεl distina un male, / Nσl può skivar dapoi cσnsiljσ humanσ» (157). Nella 

Rosmunda di Rucellai, Falisco sentenzia, vv. 237-238: «Sopporti quel che ha terminato el cielo, / Contro del qual 

non val difesa umana» (202). 

382
 che per sin […] esser deggia: affinchè, fino a quando sarò in vita, io debba essere sempre tua. 

383
 tuo: tua. Si è mantenuta la forma tuo senza correggerla in tua poiché non si tratta di un errore. L‟aggettivo 

proviene dal latino tous su cui si basavano sia le forme maschili e femminili del singolare. Tuo in questo caso è una 

forma ridotta di tuoa. Queste forme si trovano spesso nell‟antico senese e in altri dialetti toscani (Rohlfs, 

Morfologia, 427). 
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Iarba   Quivi che un altro in loco mio è restato.    1265 

 

Dido   Un altro no pò
384

 essere Iarba vero.  

 

Iarba   Dato li ha la mia forma lo Dio Cillenio.
385

  

 

Dido   Come andrai là securo senza lui ora? 

 

Iarba   Porto mi ha questa verga per securtade.
386

 

 

Dido   Ogni cosa è possibile al ciel potente.
387

    1270 

 

Iarba   Non vo‟ più consumar dell‟amica notte.
388

   

 

Dido   Non faran le sue genti per lui tumulto?
389

 

 

Iarba   Che posson contro a tante sì poche genti? [r 30] 

                                                        
384

 no pò: non può. La n finale può assimilarsi alla consonante che segue nel toscano antico (Rohlfs, Sintassi, 967). 

385
 Quivi che un […] lo Dio Cillenio: Iarba è stato sostituito da un essere che ha le sue sembianze, creato da 

Mercurio. Questa idea era già presente nell‟Elena di Euripide, in cui l‟Elena che Menelao ha nella sua nave non è 

altro che un fantasma creato da Era, vv. 1135-1136: «Γαλαῶλ Μελέιαο ἐπὶ λαπζὶλ ἄγσλ / εἴδσινλ ἱεϱὸλ Ἥϱαο» 

(Menelao sulle navi dei Danai portando un fantasma prodigioso opera di Era) (vol. 3: 256). 

386
 Porto mi ha questa verga per securtade: mi ha portato questa verga per sicurezza. 

387
 Ogni cosa è possibile al ciel potente: Vangelo secondo Marco, 10, 27: «Et intuens illos iesus ait apud homines 

inpossibile est sed non apud deum omnia enim possibilia sunt apud deum» (vol. 2: 1123). 

388
 Non vo‟ più consumar dell‟amica notte: Virgilio, Eneide, II libro, vv. 250-252: «Vertitur interea caelum et ruit 

Oceano nox / involvens umbra magna terramque polumque / Myrmidonumque dolos» (vol. 1: 76). Rucellai, 

Rosmunda, vv. 1187-1188: «La giovane età sua, l‟obscura notte, / Amica sempre de li umani inganni» (254).  

389
 Non faran le sue genti per lui tumulto?: Salmi, 2, 1: «Quare fremuerunt gentes et populi meditati sunt inania» 

(vol. 1: 635). 
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Dido   Non tardar, usa adunque l‟occasione 

   Del silenzio notturno per le atre tenebre.    1275 

   I‟ tornar deggio all‟alta pira, ordinata   

   Per l‟ultimo reposo di queste membra.  

 

Coro  Già l‟alta pira siede 

   Nel sommo del palazzo, 

   Già d‟intorno li altari       1280 

   Fumar si vedon de i solenni odori.
390

   

  Quivi la sacerdote,  

   Un nudo piè scoprendo  

   Con la velata fronte,
391

 

   La Dea Triforme
392

 chiama ad alta voce,    1285 

  Il cieco antiquo Caos
393

      

   Citando e il pallido Erebo.
394

  

   Sparge l‟onde incantate, 

   Imitando d‟Averno le negre acque.
395

 

  Poi infra funeste frondi,       1290 

                                                        
390

 Già l‟alta […] solenni odori: rielaborazione virgiliana, IV libro, vv. 504-505: «At regina, pyra penetrali in sede 

sub auras / erecta ingenti taedis atque ilice secta» (vol. 2: 88). 

391
 Quivi la […] velata fronte: Virgilio, Eneide, IV libro, vv. 517-518: «Ipsa molam, manibusque piis altaria iuxta / 

unum exuta pedem vinclis, in veste recincta» (vol. 2: 88). 

392
 La Dea Triforme: si tratta di Ecate, dea legata al regno dei morti e agli incantesimi. Era spesso identificata con 

Selene e con Artemide ed era definita triforme poiché come Selene apparteneva al cielo, come Artemide alla terra e 

come Ecate agli Inferi. Le sue statue a forma di tre corpi di donna uniti con tre teste si trovavano agli incroci delle 

strade (Biondetti 203). 

393
 Il cieco antiquo Caos: Ovidio, Metamorfosi, II libro, vv. 298-299: «Si freta, si terrae pereunt, si regia caeli, / in 

chaos antiquum confundimur» (110). 

394
 il pallido Erebo: Virgilio, Eneide, IV libro, v. 26: «pallentis umbras Erebi» (vol. 2: 56). 

395
 d‟Averno le negre acque: le scure acque degli Inferi. 
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   Splendon le fulgenti armi   

   E le lasciate spoglie   

   Dal re superbo in altre parte pendono.
396

 

  Ma lasso, in mentre questo 

   Sì mesto sacrificio       1295 

   Si prepara a Proserpina,   

   I frigi legni lasciano il mio porto. 

  Spumar l‟onda marina 

   Dalli agitati remi [v 30] 

   Si scorge
397

 e i bianchi veli      1300 

   Che equalmente via porton li alti legni.  

  Diresti una cittade,   

   Di mille torri piena, 

   Pel verde mar natare 

   E sparir da tuoi occhi a poco a poco. 
398

    1305 

  Ohi me regina mia,    

   Dal balcone alto or vedi 

   Voto il porto e romore 

   Più non senti del remo in Ida colto.
399

 

                                                        
396

 La Dea […] parte pendono: versi tratti dall‟Eneide, IV libro, vv. 507-512. Anche Ovidio, Metamorfosi, vv. 403-

405: «Illa nocens spargit virus sucosque veneni / et Noctem Noctisque deos Ereboque Chaoque / convocat et longis 

Hecatem ululatibus orat» (682). 

397
 Spumar l‟onda […] Si scorge: Virgilio, Eneide, VIII libro, vv. 689-690: «Una omnes ruere ac totum spumare 

reductis / convolsum remis rostrisque tridentibus aequor» (vol. 4: 108). 

398
 Diresti una […] a poco a poco: questi versi originali, non presenti nell‟Eneide ricordano Ezechiele, 27, 3-9, in 

cui Tiro è paragonata inizialmente ad una meravigliosa nave. 

399
 del remo in Ida colto: il remo di Enea e per translato dei troiani. Afrodite aveva incontrato Anchise sul monte 

Ida mentre pascolava i buoi. Inni omerici, Ad Afrodite I, vv. 52-55: «ὥο ηε ϑεὰο ἀλέκεημε ϰαηαϑλεηνο ἀλϑϱώπνηο. / 

Ἀγρίζεσ δ̕ ἄϱα νἱ γιπϰὺλ ἵκεϱνλ ἔκβαιε ϑπκῶη, / ὃο ηόη̕ ἐλ ἀϰϱνπόινηο ὄϱεζηλ πνιππίδαϰνο Ἴδεο / βνπϰνιέεζϰελ 

βνῦο, δέκαο ἀϑαλάηνηζηλ ἐνηϰώο» (Le insinuò dunque nel cuore un dolce desiderio di Anchise, che allora sugli alti 

monti dell‟Ida ricco di soregenti conduceva al pascolo i buoi, simile nell‟aspetto agli immortali) (248). 
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  Quante volte il bel petto       1310 

   Battuto han le tue mani,  

   Che vederti le guance  

   Mi pare da l‟ungue rotte e il crin stracciato?
400

 

  Perché se ben tua mente 

   Potuto ha pensar questo,      1315 

   «Gran differenza è sempre  

   Da l‟imaginazione al vero effetto».
401

 

  Già la rosata aurora
402

  

   Spegne con l‟altrui luce 

   Del ciel li spessi lumi
403

      1320 

   Che cedon, come è iusto, al vicin sole.
404

 

  Or chi potrà le lacrime 

   Tener, costei mirando 

   In tal guisa venire? 

   Ohi me, che per pietà mi si apre il core.
405

 [r 31]   1325 

                                                        
400

 Quante volte […] crin stracciato?: Boccaccio, Filocolo, libro II, capitolo 53.3: «ella s‟avrebbe i biondi capelli 

dilaniati e guasti, e ‟l bel viso sanza niuna pietà lacerato con crudeli unghie» (207). Pulci, Morgante, cantare 

XXVII, ottava 217.6-7: «e tante donne si stracciano i crini, / e chi la faccia e chi il petto s‟infranse» (vol. 2: 1136); 

cantare XXVIII, ottava 10.3: «chi gli ha con l‟unghie scarnate le gote» (vol. 2: 1162). 

401
 «Gran differenza è sempre / Da l‟imaginazione al vero effetto»: Petrarca, Canzoniere, LXXIII, vv. 61-63: «I' 

non poria già mai / imaginar, nonché narrar, gli effecti / che nel mio cor gli occhi soavi fanno» (vol. 1: 375). 

Ariosto, Orlando furioso, canto V, ottava 24.3-4: «e non possendo farlo con effetto, / s‟io ‟l faccio imaginando, 

ancho mi giova» (91). 

402
 rosata aurora: Omero, Odissea, libro VIII, v. 1: «Ἦκνο δ̕ ἠξηγέλεηα θάλε ῥνδνδάϰηπινο Ἠώο» (Quando 

mattutina apparve Aurora dalle rosee dita) (vol. 2: 96); Inni omerici, A Elio, v. 6: «Ἠῶ ηε ῥνδόπερπλ» (Aurora 

dalle braccia di rosa) (452). 

403
 spessi lumi: i numerosi astri. 

404
 Vv. 1294-1321: si presenta ancora una rielaborazione virgiliana, IV libro, vv. 581-590. Già la rosata … al vicin 

sole: questi versi di matrice virgiliana hanno un eco nella canzone petrarchesca CXIX del Canzoniere, vv. 69-70: 

«Sí come ‟l sol con suoi possenti rai / fa súbito sparire ogni altra stella» (vol. 1: 547). 

405
 Ohi me, che per pietà mi si apre il core: Trissino, La Sofonisba, vv. 1720-1721: «O quanta piεta / Si muove 

entr‟al miσ cuore!» (141). 
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  Ove or sono le corone   

   Di gemme e d‟or lucenti? 

   U‟ le purpuree veste?
406

 

   La regia altezza, ohi me, che dunque giova? 

  «O beati coloro
407

        1330 

   A i quali non sommo grado,  

   Né sorte troppo vile 

   È tocco, ma fortuna mediocre».
408

 

  Tirar mi vo‟ da canto 

   Perché l‟aspetto mio        1335 

   Non impedisca quello 

   Ch‟i‟ credo venga a disfogar qui sola.
409

 

 

Dido  Oh sommo Iove dunque,
410

 

   Costui pur m‟è fuggito? 

   Avendo il regno mio       1340 

   E me così tradita? 

                                                        
406

 Ove or sono […] purpuree veste?: Petrarca, Triumphi, Triumphus Mortis I, vv. 82-84: «U‟ sono or le richezze? 

u‟ son gli onori? / e le gemme e gli scettri e le corone, / e le mitre e i purpurei colori?» (241). 

407
 O beati coloro: Dante, Inferno, canto I, v. 129: «oh felice colui» (vol. 1: 13). Petrarca, Triumphi, Trimphus 

Eternitatis, v. 46: «O felice colui» (397). Rucellai, Rosmunda, v. 129: «O felici coloro» (195). 

408
 O beati […] fortuna mediocre: si ripresenta in questi versi il concetto della fortuna dell‟uomo mediocre, che non 

soffre le pene della povertà ma neanche le preoccupazioni dei potenti. Questo pensiero era già stato espresso ai vv. 

609-619. Questi versi si avvicinano molto a quelli di Agamennone nell‟Ifigenia in Aulide di Euripide, vv. 16-19: 

«Εειῶ ζέ, γέξνλ, / δειῶ δ̕ ἀλδξῶλ ὃο ἀθίλδπλνλ / βίνλ ἐμεπέξαζ̕ ἀγλὼο ἀθιέεο· / ηνὺο δ̕ ἐλ ηηκαο ἧζζνλ δειῶ» (Ti 

invidio, vecchio. Invidio chi attraversa la vita, fino in fondo, al riparo dai rischi: uno dei tanti, senza conoscere la 

gloria. Nessuna invidia invece per chi ha prestigio e onori) (90). Anche ne La Sofonisba del Trissino leggiamo una 

riflesione molto simile, vv. 134-139: «O che felice statσ / È ‟l tuσ! Che quellσ i‟ kiamσ εsser felice / Che vive 

quiεtσ sεnz‟alcuna alteza; / E menσ assai beatσ / È l‟εsser di cσlσro a cui nσn lice / Far se nσn cσme vuol la lσr 

grandeza» (47). 

409
 Vv. 1278-1337: quarto stasimo. 

410
 O sommo Iove dunque: questi versi aprono l‟Esodo. 
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  Piglinsi l‟armi presto,     

   Votinsi li arzanali, 

   Montate in su le navi, 

   Date le vele a i venti.       1345 

  Fate forza di remi, 

   Seguite i rei inimici
411

   

   Con le fiamme e col ferro.
412

 

   Oh me che parlo? E dove 

  Son? Qual furor mi essagita?       1350 

   Ah infelice Dido, [v 31] 

   Non vedi il tuo mal fato?  

   Ciò conveniva quando 

   Eri da ver regina. 

   Questa è dunque la fede      1355 

   Di quel che sì pietoso
413

 

   Si dice essere? Di quello    

   Che seco li Dei Patrii 

   Porta tratti del foco 

   Da l‟infiammata Troia?      1360 

   Quel che le proprie spalli 

Porgendo al vechio padre  

   Fuggì con esso adosso? 

   Ohi me, non ho possuto 

   Smembrar questo crudele,      1365 

                                                        
411

 Seguite i rei inimici: Dante, Rime, Poscia ch‟Amor del tutto m‟ha lasciato (27), vv. 112-113: «Oh falsi cavalier‟, 

malvagi e rei, / nemici di costei» (329). 

412
 Con le fiamme e col ferro: si riprende la locuzione latina ferro ignique. 

413
 pietoso: che ha pietas, cioè la devozione e il rispetto per le divinità. 
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   Gittare i pezzi in mare 

   E de i compagni insieme!   

   Squartare Ascanio e cotte 

   Le membra dare in cibo 

   Al ventre del fer padre.
414

      1370 

   Che dubitavi stolta? 

   Dovendo ad ogni modo  

   Finire la vita subito? 

   Tu pur bruciar potevi 

   Le navi, il patre e ‟l figlio      1375 

   Con tutto il seme iniquo, 

   E così degnamente [r 32]   

   Finir poi i giorni tuoi. 

  O Sole, alla cui luce nulla è ascoso, 

   O Iuno, che scorgi i miei pensier afflitti,
415

    1380 

   O notturna Proserpina, invocata  

Con le urla dolorose a i mesti trivii,
416

   

   Voi Furie Ultrici
417

 e tu mal genio
418

 mio 

                                                        
414

 Squartare Ascanio […] fer padre: Questa parte è ripresa dai versi virgiliani del IV libro, vv. 601-602: «non 

ipsum absumere ferro / Ascanium patriisque epulandum ponere mensis?» (vol. 2: 94). Tuttavia è possibile notare 

nelle parole, cotte / Le membra, un eco di Seneca. Tieste, v. 1034: «Epulatus ipse es impia natos dape» (vol. 2: 

372); vv. 1059-1061: «et artus, corpora exanima amputans / in parva carpsi frusta et haec ferventibus / demersi 

aenis» (vol. 2: 374). Medea, vv. 133-134: «et Peliae senis / decocta aeno membra» (vol. 1: 502). 

415
 O Iuno, che scorgi i miei pensier afflitti: questo verso reinterpretato dal verso 608 del IV libro appare di diverso 

significato. In Virgilio leggiamo: «tuque harum interpres curarum et conscia Iuno» (vol. 2: 94). Giunone è autrice, 

messaggera e complice degli affanni di Didone. Questa visione della dea scompare nel verso del Pazzi per prendere 

caratteristiche più simili al dio ebraico/cristiano. Si veda il Salmo 138, 23: «Proba me deus et scito cor meum 

interroga me et cognosce semitas meas» (vol. 1: 694). 

416
 O notturna Proserpina […] mesti trivii: si tratta di Ecate. Apuleio, L‟asino d‟oro, libro XI, capitolo 2: «seu 

nocturnis ululatibus horrenda Proserpina triformi facie» (400). 

417
 Furie Ultrici: Furie vendicatrici. Pazzi mantiene l‟aggettivo latino, epiteto tipico delle Furie. 



236 
 

 
 

   Ch‟al fin letal mi guidi, or mai ascoltate 

   L‟ultime mie parole e i preghi estremi;    1385 

   Se pur l‟ordin fatal, questo essecrabile, 

   Vol si conduca salvo al litto italico,   

   E così il sommo Iove ha stabilito, 

   Al men non possi mai quietar ma sempre 

   Da feroci armi essagitato sia      1390 

   E dal suo corpo il caro figlio Ascanio 

   Svelto; mercè domandi e veder possa 

   De‟ suoi misere morti, né concessa 

   Pace li sia, se non con dure leggi, 

   Né poi per questo goda l‟alma vita,     1395 

   Ma in anzi al tempo manchi e sia buttato 

   Senza tumul alcuno nel marin litto.   

   Questa ultima mia voce, a voi col fiato 

   Estremo data, supplico essaudiate. 

   Tu popul tirio e chiunque di te nasca,    1400 

   Ritenendo il fero odio in sempiterno,  

   Porgete a l‟ossa mie per premio questo:    

   Mai non sia pace alcuna, tregua o patto [v 32] 

   Infra il suo seme e il vostro, inimicizia 

   Eterna sia. Surger del cener mio     1405 

   Possa uno, un giorno, il quale con ferro e foco 

   Persequiti chi nasce di costoro,     

   La cui virtù quanto più amplia faccia 

   Mia stirpe offesa, tanto più crudele 

                                                                                                                                                                                 
418

 genio: spirito buono o malvagio a cui, nella mitologia romana, si attribuiva il potere di ispirare le azioni 

(G.D.L.I., genio, 1). 



237 
 

 
 

   Sia l‟odio
419

 e l‟un contrario a l‟altro litto,    1410 

   L‟onda a l‟onda inimica e insieme sempre 

   Combattin l‟arme nostre con le loro 

   E i descendenti insin ch‟alcun ne resti.
420

 

 

Coro   Ancor ch‟i‟ non intenda 

   Il parlare di costei,       1415 

   Pure a i segni conosco 

   Che furor via la porta.
421

   

   Ma lasso, che sia questo? 

   Ch‟i‟ vedo inverso lei 

   Mover sì tosto il passo?      1420 

   Volgi, volgi la fronte, 

   Ferma il tuo piè regina!
422

  

 

Nuncio   Monstrate donne a me dov‟è la regina
423

 

   Che del punico regno lo scettro tiene!
424

 

                                                        
419

 tanto più crudele / Sia l‟odio: Angiolieri, Le Rime, LXXVIII (Il pessimo e ‟l crudele odio ch‟i‟ porto), v. 1: «Il 

pessimo e ‟l crudele odio ch‟i‟ porto» (156). 

420
 Vv. 1338-1413: siamo ancora di fronte ad una lunga rielaborazione del IV libro dell‟Eneide, vv. 590-629. 

421
 Ancor ch‟i‟ […] la porta: Il coro di donne comincia a comprendere che la rabbia della regina la porterà al 

sacrificio ultimo. Questa riflessione è forse un eco di Petrarca, Canzoniere, CCXXXII, vv. 12-14: «Ira è breve 

furore, et chi nol frena, / è furor lungo, che ‟l suo possessore / spesso a vergogna, et talor mena a morte» (vol. 2: 

1067).  

422
 Ferma il tuo piè regina!: Poliziano, Stanze, libro I, ottava 109.3: «ferma il piè, ninfa, sovra la campagna» (198). 

Ariosto, Orlando furioso, canto I, ottava 32.3: «– Ferma, Baiardo mio, deh ferma il piede!» (15).  

423
Monstrate donne a me dov‟è la regina: Euripide, Ecuba, vv. 484-485: «Πνῦ ηὴλ ἄλαζζαλ δή πνη̕ ν ὖζαλ Ἰιίνπ / 

Ἑϰάβελ ἂλ ἐμεύξνηκη, Σξῳάδεο ϰόξαη» (Fanciulle troiane, dove posso trovare l‟ex regina di Troia, Ecuba?) (vol. 2: 

86). Trissino, La Sofonisba, v. 233: «Ditemi, σve si truova la Regina?» (56). 

424
 Che del punico regno lo scettro tiene!: Ariosto, Orlando furioso, canto III, ottava 18.5: «Quindi terranno il 

scettro i signor giusti» (52). 
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Coro   Quella che inverso te rivolge sua fronte    1425 

   È la regina nostra che tu domandi. 

 

Nuncio   Come esser pò sì sconsolata tal donna?  

 

Coro   Non la tener sospesa, parlale or mai.
425

 

 

Nuncio   Regina ecco la testa e le fere mani
426

 [r 33] 

   Del tuo crudel fratello. Il re di Getulia    1430 

   Manda a te questo dono.
427

 Adunque ti turba 

   Veder iusta vendetta del tuo Sicheo? 

   A cui meritamente succeder debbe 

   Quel che ha il suo sangue con sue man vendicato? 

 

Dido   Ahi scelerato sangue, ahi volto inimico!    1435 

   Spietate man che a me non traesti il core 

   All‟or che commettesti
428

 il nefando scelo,
429

  

   Cagion che alla tua stirpe l‟ultimo essizio 

   Dovessi venir presto, oh me tu sei desso.
430

 

                                                        
425

 Non la tener sospesa, parlale or mai: Rucellai, Rosmunda, v. 949: «Deh per tua fé, non ci tener sospese» (240). 

426
 Regina ecco la testa e le fere mani: Seneca, Tieste, vv. 1030-1031: « Quicquid e natis tuis / superest, habes, 

quodcumque non superest habes» (vol. 2: 372).  Rucellai, Rosmunda, v. 356: «Eccoti, invicto Re l‟odioso teschio» 

(209). 

427
 Regina ecco […] questo dono: Rucellai, Rosmunda, vv. 1166-1169: «Perché Almachilde ardito / Ha tagliato la 

testa / Al Re ingiusto e crudele, / La qual reporta seco» (252). Bisogna notare che queste parole sono recitate dalla 

serva che racconta ciò che ha visto. Alchimide non entra in scena con la testa tagliata di Alboino. 

428
 che a me non traesti il core / All‟or che commettesti: per la desinenza della seconda persona plurale in -i si veda 

la nota al verso 117. 

429
 scelo: delitto. Si riferisce all‟omicidio di Sicheo. 
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   O sorte de‟ mortali
431

, o cieca fortuna,
432

    1440 

   Poscia che tanto re t‟avea generato, 

   Accioché il sangue sparso dalle tue mani  

   Facessi a me sorella grato il tuo sangue.
433

 

 

Coro   Ohi me, miser a me, che vedo e che sento! 

 

Dido   Dunque il figliuol d‟Ammone al crudel tiranno   1445 

   Di sua man dette morte? Dì brevemente 

   Il forte fatto tanto presto essequito.
434

  

 

Nuncio   Poi che nel padiglion fu entrato Iarba 

   Di costui, quasi un‟or davanti l‟alba, 

   Finse voler parlar con quel cose grave    1450 

   E di molta importanza alli dui esserciti, 

   Sì che più oltre penetrando lui, noi   

   Restammo lì, nel primo loco, ove seco 

   Entrati eramo
435

 armati ben, che se i suoi 

                                                                                                                                                                                 
430

 Cagion che […] tu sei desso: ragione per la quale l‟ultima rovina debba arrivare alla tua stirpe in breve tempo; 

ohi me, tu sei proprio quello (Pigmalione). 

431
 O sorte de‟ mortali: Euripide, Alcesti, v. 780: «Σὰ ϑλεηὰ πξάγκαη‟ νἶδαο ἣλ ἔρεη θύζηλ» (Conosci la condizione 

dei mortali) (vol. 1: 178). 

432
 o cieca fortuna: Petrarca, Canzoniere, CCXXIII, v. 7: «et col mondo et con mia cieca fortuna» (vol. 2: 1035). 

433
 Poscia che […] il tuo sangue: Per questo fatto tale re ti aveva generato, affinché il sangue sparso dalle tue mani 

rendesse a me, tua sorella, grato il tuo sangue. L‟elemento del fratricidio è tipico della tragedia classica. Si pensi, 

infatti, ai Sette contro Tebe di Eschilo, all‟Antigone di Sofocle e al Tieste di Seneca. 

434
 Dunque il figliuol […] presto essequito: Euripide, Elettra, vv. 772-773: «Πνίῳ ηξόπῳ δὲ ϰαὶ ηίλη ῥπζκῷ θόλνπ / 

ϰηείλεη Θπέζηνπ παδα; βνύινκαη καζελ» (In che modo, con che genere di morte ha ucciso il figlio di Tieste? 

Voglio saperlo) (vol. 2: 580). Rucellai, Rosmunda, vv. 1176-1177: «Narraci prestamente / Quando e in che modo è 

morto» (252). 
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   Al romor poi volesser far forza alcuna [v 33]   1455 

   Potessimo tenerli, che fumo sei 

   Contro a quatro senza armi e a pena desti.   

   Entrato adunque u‟ sol iacea, trovò sciolto 

   Dal sonno
436

 ma nel letto Pigmalione,
437

 

   Il quale ferito in petto d‟un colpo grave    1460 

   Non possette aiutarsi. Li suoi da l‟armi 

   Nostre tenuti furno, che a due di loro 

   Demo morte e i dui altri fuggir feriti.
438

 

   Ma poi che Iarba vidde da molti colpi 

   Il nimico iacere, i crini in man presi,     1465 

   Segò la grave testa che ancor lo spirto 

   S‟ingegnava col sangue vomitar fore.
439

   

   Poi le mani in un tratto tagliate, a noi  

   Tornò di sangue pieno;
440

 in tanto il romore 

                                                                                                                                                                                 
435

 eramo: eravamo. Questa forma deriva dal latino eramus. La forma eramo è ancora in un uso in parti della 

Toscana, come in provincia di Lucca, Pisa, Livorno e Grosseto (Rolfhs, Morfologia, 553). 

436
 trovò sciolto / Dal sonno: Boiardo, Orlando innamorato, libro III, canto II, ottava 2.1: «Quando dal sonno 

Mandricardo sciolto» (vol. 2: 1091). Ariosto, Orlando furioso, canto XXV, ottava 132.6: «sì come d‟un gran sonno 

allhora sciolto» (647).  

437
 Entrato adunque […] letto Pigmalione: Giuditta, 13, 4: «Porro holofernis iacebat in lecto nimia ebrietate 

sopitus» (vol. 1: 591). Rucellai, Rosmunda, v. 1195: «Era Alboin prostrato sopra el lecto» (254). 

438
 che a due di loro / Demo morte e i dui altri fuggir feriti: Ariosto, Orlando furioso, canto XVI, ottava 160.5-7: 

«Morti et fuggiti ne son dua, per uno / che ne rimane, et quel non senza danno: / ferito è chi diretro et chi dinanti» 

(388-389). 

439
 Segò la grave […] vomitar fore: Seneca, Agamennone, vv. 900-903: «sic huc et illuc impiam librat manum - / 

habet, peractum est: pendet exigua male / caput amputatum parte et hinc trunco cruor / exundat, illic ora cum 

fremitu iacent» (vol. 2: 234). Dante, Inferno, canto XXXII vv. 119-120: «tu hai dallato quel di Beccheria / di cui 

segò Fiorenza la gorgiera» (vol. 1: 257). Rucellai, Rosmunda, vv. 1204-1208: «Per non vederlo, gli tagliò la testa. / 

Et facto questo, un gran fiume di sangue / Con magior copia di vino e di schiuma / Dal singultante tronco giù 

versare / Vidi» (254-255). 

440
 Poi le mani […] di sangue pieno: Rucellai, Rosmunda, vv. 7-8: «Tal che secure siàn dalle impie mani / Non 

bene asciutte ancor del nostro sangue» (184-185); vv. 625-626: «Che ne ha destructi et ha le mani ancora / Calde e 

stillante del paterno sangue» (223). 
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   Fu pel campo levato. I nostri, che prima    1470 

   Suti eron
441

 messi in ordine, fecion scorta 

   Al forte Iarba, il qual montato a cavallo,  

   Col resto dell‟essercito or cerca estinguere 

   Le genti allui per questo fatte inimiche. 

   Sì che essendo tenuto da tale impresa    1475 

   Mandato ha me velocemente, regina, 

   Col promesso a te dono; ei presto venire  

   Pensava qui, di Pallade con la fronde, 

   Per insegna di pace
442

 alle amate nozze. 

 

Dido   Dimmi, stu sai, se questo iniquo tiranno    1480 

   Seppe avanti essalasse l‟anima fore,
443

 [r 34] 

   Per che cagion sentisse la dura morte.  

 

Nuncio   Subito che ebbe il primo colpo nel petto, 

   Sentimmo Iarba dir tal parole forte: 

   «Dido per le mie mani, la iusta vendetta    1485 

   Dell‟innocente sangue fa del suo sposo». 

                                                        
441

 eron: erano. La desinenza, per la terza persona plurale dell‟imperfetto, -ono era usuale nel vernacolo fiorentino 

(Rohlfs, Morfologia, 550). 

442
 di Pallade con la fronde

 
/ Per insegna di pace: la fronde di Pallade, segno di pace, è il ramo d‟ulivo. Dante, 

Purgatorio, canto XXX, v. 68: «cerchiato de le fronde di Minerva» (vol. 2: 264). Boccaccio, Filocolo, libro I, 

capitolo 5.3: «E già era con lei, poi che Imineo coronato delle frondi di Pallade» (71); libro II, capitolo 48.16: «con 

un ramo delle frondi di Pallade in mano dimorava» (202); libro III, capitolo 19.17: «e in segno della futura pace mi 

donò questo ramo delle frondi di Pallade» (278); libro III, capitolo 53.1: «E Diana, che in quello abito propio che 

portare solea alle cacce, inghirlandata delle frondi di Pallade» (329); libro IV, capitolo 134.2: «E involta in una 

bianchissima nuvola, coronata delle frondi di Pennea, con un ramo di quelle di Pallade in mano» (523); Comedia 

delle ninfe fiorentine, capitolo XV.13: «sotto pomposa ghirlanda delle frondi di Pallade vede i biondi capelli coperti 

da sottile velo» (717); capitolo XXVI.33: «sopra l‟altro canto il palido ulivo, caro a Pallade molto, di rami pieno si 

vedea e di frondi» (748). 

443
 avanti essalasse l‟anima fore: Ariosto, Orlando furioso, canto VII, ottava 76.5-6: «ma l‟anima facea sì venir 

manco, / che del corpo exhalata esser parea» (147). 
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Dido   Iarba ha fatto quel che di lui è degno, 

   Come de‟ far ciascun che è nobil di core.
444

 

   Fermate, donne tirie, al quanto costui 

   Col grato dono in questo loco, dove Anna    1490 

   Farete anco venire, per ciò che del tutto 

   Vo‟ subito sia certa. I‟ sento chiamarmi  

   Dal sacrificio, u‟ l‟alta pira mi espetta 

   Che l‟ora destinata non può indugiarsi.
445

 

 

Coro  Tanto ha chiamato il sangue       1495 

   Iusto, iusta vendetta, 

   Che ‟l cielo a pietà mosso    

   Fatto ha di lui quel che de‟ rei far sole. 

  Non fu mai sotto il cielo
446

  

   Tanta crudeltà fatta,       1500 

   Quanta fer
447

 queste mani 

   Davanti al volto de i Penati Dei.  

  In su i sacrati altari
448

  

                                                        
444

 Iarba ha […] nobil di core: le virtù cavalleresche di Iarba sono nuovamente presentate, così come era avvenuto 

ai versi 1221-1226. 

445
 Fermate, donne […] non può indugiarsi: questi versi indirizzati al coro assomigliano a quelli che Didone rivolge 

a Barce ai versi 634-640 del IV libro dell‟Eneide. Per questi versi vale il commento che Paratore scrive per il verso 

635 del IV libro: «Didone mira a guadagnar tempo prima dell‟arrivo della sorella» (240). 

446
 Non fu mai sotto il cielo: Rinuccini, Rime, XXXII (Quando il rosato carro ascende al cielo), v. 61: «Canzone, e‟ 

non fu mai poi sotto il cielo» (149). Espressioni simili si trovano anche in Petrarca, Canzoniere, CLVIII, v. 11: 

«mai non vedute più sotto le stelle» (vol. 1: 753); CCXXIX, vv. 12-13: «Viva o mora o languisca, un più gentile / 

stato del mio non è sotto la luna» (vol. 2: 1058); CCXXXVII, vv. 10-11: «Ché tanti affanni uom mai sotto la luna / 

non sofferse quant‟io» (vol. 2: 1080); CCCLX, vv. 97-99: «et a costui di mille / donne electe, excellenti, n‟elessi 

una, / qual non si vedrà mai sotto la luna» (vol. 2: 1575). 

447
 fer: è una forma contratta di fecero. 

448
 In su i sacrati altari: Boccaccio, Comedia delle ninfe fiorentine, capitolo XXXVIII.52: «Se questa è Etruria, se 

qui gli altari sacrati dal pietoso Dardano sono, voi il sapete» (810). 
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   Fecer cader Sicheo 

   Da mille alte ferite,       1505 

   Quale innocente agnello al sacrificio.
449

 

  Violando l‟ospizio [v 34]     

   E il santo parentado,
450

 

   Non per offesa alcuna 

   Ma sol per sete de l‟altrui tesoro.     1510 

  Né possette mutare,  

   L‟avaro animo suo,   

   Il vedovile aspetto 

   In sì florida età di sua sorella.
451

 

  «La divina iustizia        1515 

   Ben qualche volta indugia, 

   Non fuggendo allei tempo,   

   Ma non fallisce mai sua iusta spada».
452

 

  Oh dolente regina,
453

  

   Quanto or della tua vita      1520 

   Temerei, se veduta 

                                                        
449

 Quale innocente agnello al sacrificio: si riscontra in questa frase una chiara influenza cristiana. Vangelo secondo 

Giovanni, 1, 29: «Altera die uidet iohannes iesum uenientem ad se et ait ecce agnus dei qui tollit peccatum mundi» 

(vol. 2: 1168). Prima lettera di Pietro, 1, 19: «Sed pretioso sanguine quasi agni incontaminati et inmaculati christi» 

(vol. 2: 1305). 

450
 E il santo parentado: Pulci, Morgante, cantare III, ottava 34.5-6: «il santo abate riconobbe, e féllo / contento il 

parentado ritrovando» (vol. 1: 121). 

451
 In sì florida età di sua sorella: Lorenzo de‟ Medici, Canzoniere, LXVII, vv. 29-30: «mi veggio avere al tutto / 

perduti e l‟età mia florida e verde» (144). 

452
 «La divina iustizia […] iusta spada»: Pulci, Morgante, cantare XXVII, ottava 271.3-6: «ché la divina giustizia 

non dorme, / e pure il fine è il testimon dell‟opra; / pensi ciascun, quando e‟ fa cose inorme, / che la spada del Ciel 

sia sempre sopra» (vol. 2: 1152). 

453
 Oh dolente regina: altro richiamo dal valore cristiano. La Madonna è spesso chiamata con l‟appellativo di regina 

addolorata. 
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   Non ti avessi all‟or vincer tal fortuna!  

  Ma dimmi, fido nuncio,  

   Qual tumulto or debba essere 

   Nel campo ove l‟armate      1525 

   Genti
454

 del re lor morto il tronco vedono? 

 

Nuncio   Penso spumar di sangue   

   Il gran fiume di Bragade
455

 

   E di dolenti strida
456

 

   Tutta l‟aria esser piena;
457

      1530 

   Armi, furore e foco
458

 

   Per sin ch‟estinto sia   

   Delle genti fenici [r 35] 

   Ogni inimica testa, 

   Né vedo alla fuga essere      1535 

   Essito in loco alcuno 

   Però che ritornate,    

   Per sospetto de i legni 

   Punici e de i Troiani, 

   Son le navi in Fenicia       1540 

                                                        
454

 l‟armate / Genti: Pulci, Morgante, cantare XV, ottava 71.2: «aveva in punto già le genti armate» (vol. 1: 479). 

455
 Penso spumar […] di Bragade: Virgilio, Eneide, VI libro, vv. 86-87: «Bella, horrida bella / et Thybrim multo 

spumantem sanguine cerno» (vol. 3: 72). Trissino, La Sofonisba, vv. 640-641: «Dical Muluca ε Tusca, / Che vider 

l‟acque lσr di sangue tinte» (83). 

456
 E di dolenti strida: Dante, Inferno, canto I, vv. 115-116: «ove udirai le disperate strida, / vedrai li antichi spiriti 

dolenti» (vol. 1: 12). 

457
 Tutta l‟aria esser piena: Dante, Inferno, canto XXIX, v. 60: «quando fu l‟aere sì pien di malizia» (vol. 1: 235). 

458
 Armi, furore e foco: Ariosto, Orlando furioso, canto XIV, ottava 85.2: «odio, rabbia, furor l‟un l‟altro offende» 

(316). 
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   Che con Pigmalione 

   Portorno quelle genti.   

   Imaginate or voi 

   La gran confusione, 

   Le tante crudel morti, 
459

      1545 

   Parte dall‟armi nostre, 

   Parte dal fiume dove   

   Fieno
460

 annegati assai. 

   Ma ecco forse qua la donna espettata 

   Che vien forte gridando e se stessa sprona.
461

   1550 

 

Brance   Ohi me, per noi venuto è il fine d‟ogni bene. 

 

Coro   Oh Brance, di Sicheo nutrice, che strida  

   Son queste? Che più male a noi può recare? 

 

Brance   Ohi me, ohi me, piangete dolenti donne. 

 

Coro   Lasso a me, li ochi miei di pianger son stanchi,   1555 

   Nulla può far a me versare una lacrima. 

 

Brance   Ohi me, voi non piangete donne crudeli.
462

 

                                                        
459

 Le tante crudel morti: Petrarca, Canzoniere, CCCXXVI, v. 2: «o crudel Morte» (vol. 2: 1439); CCCXXXII, v. 7: 

«Crudele, acerba, inexorabil Morte» (vol. 2: 1463); CCCXLIV, v. 9: «Ogni mio ben crudel Morte m‟à tolto» (vol. 

2: 1516). 

460
 Fieno: saranno. Forma antica del futuro semplice di essere (G.D.L.I, essere, 1). 

461
 se stessa sprona: Pulci, Morgante, cantare XXI, ottava 41.3: «e „nverso il saracin se stesso sprona» (vol. 2: 730). 

Ariosto, Orlando furioso, canto VI, ottava 2.8: «ma se stesso spronando, a morir corse» (109). 
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   La misera regina di vita è estinta. 

 

Coro   Ahi me, forse è svenuta pel troppo affanno. [v 35] 

   Andian tosto a soccorrerla, acciò che ‟l caldo   1560  

   Torni presto alle membra come fece eri. 

 

Brance   Tornar non pote or mai lo spirto fuggito   

   Per la crudel ferita del petto suo.
463

 

 

Coro   Ohi me, chi tanto ardire a metter la mano 

   Ha avuto al regal corpo, se ‟l fer fratello    1565 

   Qui iace morto, solo inimico allei?  

 

Brance   Miser a me, se stessa col crudel ferro
464

  

   Percosse. 

 

Coro        Ohi me, corriam ch‟i‟ sento il romore 

   Che di questo mi accerta; miser a me, 

   Or gl‟occhi stanchi in lacrime si resolvino.
465

   1570 

                                                                                                                                                                                 
462

 donne crudeli: Dante, Rime, Io son venuto al punto della rota (40), v. 26: «questa crudel che m‟è data per 

donna» (459). 

463
 Per la crudel ferita del petto suo: Rucellai, Rosmunda, v. 903: «Che di crudel ferite» (238). 

464
 col crudel ferro: Boccaccio, Comedia delle ninfe fiorentine, capitolo XXXV.70: «ma se tu dura sarai a‟ miei 

disii, io col mio ferro, usando crudele uficio, mi passerò il petto» (793). Ariosto, Orlando furioso, canto X, ottava 

87.5-6: «ch‟el ferro crudo / in man d‟Orlando al venir giù voltosse» (218); canto XXVII, ottava 25.5-7: «Quel 

huom bestial, che le credeva, scórse / tanto con l‟empia man, ch‟el ferro crudo / quel capo» (680). 

465
 Or gl‟occhi stanchi in lacrime si resolvino: Ora gli occhi stanchi si sciolgano in lacrime. Fioretti di vite d'uomini 

insigni per santità e per dottrina: «anzi da uno de‟ monaci, che era allora portinaio, fu chiamata sterco imbrattato, 

tutta quanta si resolvette in lagrime» (193). Benivieni, Bucolica, Prefazione: «quale marauiglia saria se sprezzata 

ogni legge, posposto ogni inculto sermone, trascesa ogni humiltà pastoria lo avaro petto non solamente & gli occhi, 

ma tutte le altre membra in acerbissimo pianto si risolvessino» (v 78). 
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Nuncio   Dolente donna,
466

 se ti prende pietade 

   Alcuna di cului che la gran vendetta   

   Ha fatta, come vedi, del tuo Sicheo, 

   Piacciati a me narrare il dolente caso,
467

 

   Per ciò che almen far certo del tutto possi    1575 

   Il mio signore Iarba. 

    

Brance      Ohi me, per le lacrime 

   Parlar non posso e i sensi pel dolor mancano.
468

  

 

Nuncio   Raccogli al quanto l‟animo e gli occhi asciuga.
469

 

 

Brance   Oh miseri occhi mei che caso vedesti! 

 

Nuncio   Narra ti prego da principio ogni cosa,    1580 

   E se speme ancor resta della sua vita. 

 

Brance   De l‟alma luce
470

 iace in tutto privata   

                                                        
466

 Dolente donna: Boccaccio, Decameron, giornata V, novella 7.23: «La donna, dolente senza misura» (496). 

467
 Piacciati a me narrare il dolente caso: Dante, Inferno, canto X, vv. 22-24: «O Tosco che per la città del foco / 

vivo ten vai così parlando onesto, / piacciati di restare in questo loco» (vol. 1: 94). 

468
 Ohi me, per […] dolor mancano: Salmi, 30, 10: «Miserere mei domine quoniam tribulor conturbatus est in ira 

oculus meus anima mea et uenter meus» (vol. 1: 646). 

469
 Raccogli al quanto l‟animo e gli occhi asciuga: Boccaccio, Decameron, giornata VIII, novella 3.56: 

«Calandrino, faticato dal peso delle pietre e dalla rabbia con la quale la donna aveva battuta e dal dolore della 

ventura la quale perduta gli pareva avere, non poteva raccoglier lo spirito a formare intera la parola alla risposta» 

(689). 

470
 De l‟alma luce: della luce che alimenta, cioè della vita in questo caso. Si noti la differenza con il significato 

delle stesse parole al verso 87. Petrarca, Canzoniere, CCLI, vv. 2-4: «È dunque ver che ‟nnanzi tempo spenta / sia 

l‟alma luce che suol far contenta / mia vita in pene et in speranze bone» (vol. 2: 1130). Ariosto, Orlando furioso, 

canto XXXI, ottava 10.3-4: «Rispose il spirto: – In la luce alma e bella / tornar per fama anchor sì mi par buono» 

(767). 
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   La misera regina, ma se ti piace 

   Saper il tutto, da principio narrarti 

   M‟ingegnerò del caso ciascuno effetto, [r 36]   1585 

   Accioché al tuo signore del grato suo dono 

   Porti la ricompensa non espettata.  

 

Nuncio   Così ti prego facci, pietosa Brance. 

 

Brance   Poi che lasciato t‟ebbe qui la regina, 

   Con gran furore ascese al sublime loco
471

    1590 

   Del palazzo, ove un‟alta pira era eretta 

   Pel mesto sacrificio a l‟infernal Iove,  

   Dove bruciare al sacro foco incantato 

   Si dovea tutto quel che del fero Enea 

   Fussi restato, quasi con quelle spoglie    1595 

   Si potessi anco estinguere ogni dolore 

   Che sentisse il suo cor del perduto amante.   

   Onde avendo essa fatto incender la pira, 

   Volse che le sue donne uscisser for tutte, 

   Sì che i‟ sola rimasa seco in quel loco    1600 

   Come unica ministra a tal sacrificio, 

   Vidi pigliar di subito nuda in mano  

   Costei la crudel spada
472

 che ‟l re troiano 

                                                        
471

 sublime loco: Ariosto, Orlando furioso, canto XVIII, ottava 89.2: «e da finestra e da sublime luoco» (445). Per 

sublime, qui come in Arioso, si intende elevato.   

472
 crudel spada: Ariosto, Orlando furioso, canto XIV, ottava 122.1-2: «Getta il Pagano il scudo, e a duo man 

prende / la crudel spada» (271); canto XXII, ottava 64.5-6: «et ugualmente / alla spada crudel dieron ricetto» (549); 

canto XXIII, ottava 13.8: «fe‟ nel giardin d‟Orgagna il crudel brando» (565); canto XXVIII, ottava 52.8: «et fin sul 

vivo il crudel brando ha rotto» (704). 
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   Lasciata avea e in cotal guisa salire 

   In sul grado che basa facea e scala     1605 

   Al regal letto d‟oro e di seta ornato. 

   Quindi, poi che le luci turbate torse
473

  

   Al letto e alle spoglie del fero Enea, 

   Sospesa stette alquanto; i‟, miser a me, 

   Benché grave timore mi pigliasse all‟ora,    1610 

   Non pensai tanto male, credendo tal ordine [v 36] 

   Convenire a sì orrido sacrificio. 

   Questa col nudo ferro
474

 in mano, lacrimosa 

   Ne gl‟occhi, in tali parole la lingua sciolse:
475

 

   «O dolcissime spoglie,
476

 in sin che i fati    1615 

   E li alti Dei permessero
477

, ora mai 

   Ricevete questa anima e sciogliete  

   Me da sì aspre cure. I‟ son vissuta 

   e ho finito il corso che fortuna 

   Ha voluto ch‟i‟ facci, or l‟ombra mia    1620 

   Famosa andrà nel regno di Proserpina. 

   Sì gran città formai, d‟alte mur quella 

                                                        
473

 le luci turbate torse: rivolse i suoi occhi turbati. Boccaccio, Comedia delle ninfe fiorentine, capitolo IX.21: «E 

appena levati gli occhi da lei, all‟altra non men bella li torce» (702). 

474
 nudo ferro: Petrarca, Triumphi, Triumphus Cupidis II, v. 183: «e ‟l ferro ignudo tèn dalla sinestra» (132). 

Ariosto, Orlando furioso, canto IV, ottava 70.3: «Eranle dui col ferro nudo accanto» (85); canto X, ottava 87.3: 

«Egli che havea alla posta il brando nudo» (218); canto XXIV, ottava 80.5: «Già l‟uno e l‟altro ha in mano il ferro 

nudo» (603). 

475
 in tali parole la lingua sciolse: Trissino, La Sofonisba, v. 537: «In che vσce poss‟iσ ʃcioljer la lingua» (76). 

Rucellai, Rosmunda, v. 93: «Sciolse da la sua lingua tal parole» (192). Ariosto, Orlando furioso, canto XXXIV, 

ottava 41.8: «indi la lingua a tai parole sciolse» (837). 

476
 O dolcissime spoglie: Virgilio, Eneide, libro IV, v. 651: «Dulces exuviae» (vol. 2: 98). Petrarca, Canzoniere, 

CXCIX, v. 11: «chi vide al mondo mai sí dolci spoglie» (vol. 2: 923). 

477
 permessero: permisero.  
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   Poi cinsi, or vedo del mio car Sicheo 

   Iusta vendetta nel fraterno sangue. 

   Felice, ohi me, felice donna troppo,     1625 

   Se le navi di Frigia solamente 

   Mai non avessin tocco a i nostri litti».  

   Poi detto questo, a letto 

   La faccia sua premendo, 

   Ricominciò di nuovo:       1630 

   «Ohi me, deggio i‟ morir non vendicata? 

   Così morrò per certo,   

   Così mi giova andare nel cieco mondo.
478

 

   Goda, goda il crudele 

   Veder da l‟alto mar l‟accese fiamme     1635 

   E fuggendo da me 

   Portarsen di mia morte il tristo augurio». [r 37]  

   Quando io, miser a me, 

   Sentì dir tali parole, 

   Vedendo il nudo ferro,      1640 

   Tutta tremante corsi 

   Per chiamar la sorella. 

   Ecco le damigelle, 

   Entrate in questo mezzo 

   Dove i‟ la chiusa porta      1645 

   A furia aperta avea, 

   Sì che voltando gl‟occhi  

   Allo strepito udito, 

                                                        
478

 cieco mondo: Dante, Inferno, canto IV, v. 13: «Or discendiam qua giù nel cieco mondo» (vol. 1: 37). 
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   La misera regina 

   Iacer vedemo in tanto       1650 

   Confitta nella spada 

   Vermiglia del suo sangue.
479

  

   Ohi me, perché dal peso  

   Del suo corpo gravato, 

   In essa al resistente       1655 

   Grado era già passata, 

   Proprio in quel loco dove   

   Il ventre con lo stomaco 

   Si coniunge e la spada 

   Uscia for per le schiene.
480

      1660 

 

Nuncio   Così adunque morì la misera regina? 

 

Brance   Ascolta, ohi me, che ‟l cor mi scoppia per doglia.
481

  

   La dolente sorella quasi indivina [v 37] 

   Del suo male, allo strepito udito corse 

                                                        
479

 Vv. 1589-1652: la lunga battuta di Brance è una rielaborazione dei vv. 634-665 del IV libro dell‟Eneide. 

480
 Ohi me, perché […] per le schiene: Questa scena raccontata da Brance non è presente nell‟originale virgiliano. 

La spada che trapassa la regina a causa del suo peso rimanda al suicidio di un altro grande eroe: Aiace. Sia l‟Aiace 

sofocleo (vv. 894-895) che le Metamorfosi di Ovidio (libro XII, vv. 391-392) ci raccontano come il guerriero greco 

si sia suicidato gettandosi sulla sua spada. I dettagli sul punto in cui la spada trappassa Didone sembrano provenire 

da opere più recenti: Pulci, Morgante, cantare XV, ottava 56.3: «e che passato è il ferro per le schiene» (vol. 1: 

475); cantare XXI, ottava 41.6-8: «giunse la punta al bellico al farsetto, / ch‟era di ferro, ed ogni cosa infilza, / e 

passò il ventre e ‟l fegato e la milza» (vol. 2: 730-731). Boiardo, Orlando innamorato, libro I, canto I, ottava 77.1-

3: «Giunse al gigante in lo destro gallone, / Che tutto lo tagliò, come una pasta, / E rene e ventre, insino al 

petignone» (vol. 1: 29); libro II, canto IX, ottava 42.5-6: «Anzi è nel fondo, de un colpo tagliato / Da cima al capo 

insino alla ventrera» (vol. 2: 692). Ariosto, Orlando furioso, canto XVI, ottava 53.3-4: «Ma Dardinel questo altro 

da le spalle / tagliò fin dove il stomacho è forcuto» (363).  

481
 che ‟l cor mi scoppia per doglia: Angiolieri, Le Rime, CII (I‟ non vi miro perzar, morditori), v. 9: «M‟assa‟ ve 

ne potrà scoppiar lo cuore» (203); XLVI (Maladetto e distrutto sia da Dio), vv. 9-10: «E non pensa se non com‟ella 

possa / far a me cosa che mi scoppi ‟l cuore» (94). 
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   Gridando: «Oh me sorella!»; la quale iacere    1665 

   Poi che vidde trafitta e piena di sangue, 

   Battendo il petto e i crini stracciando, il volto   

A se stessa con l‟unghie guastando disse:
482

 

«Così, così sorella 

   Lasci la miser Anna.       1670 

   Questo è quel sacrificio? 

   Questi son quelli altari?  

   Ohi me, perché me ancora 

   A morir non chiamavi?
483

 

   Un ferro ambe due noi      1675 

   Poteva pur finire 

   In un tempo medesimo.  

   Oh me, con queste mani 

   Apparechiato ho il loco,
484

 

   Lasso, con questa lingua      1680 

   Chiamato ho i Patrii Dei 

   Per esser poi lontana   

   Da te nell‟ora estrema.
485

 

   Lasso, che teco occiso 

   Hai me col popol tuo,       1685 

                                                        
482

 Battendo il […] guastando disse: Virgilio, Eneide, IV libro, v. 673: «unguibus ora soror foedans et pectora 

pugnis» (vol. 2: 98).  Trissino, La Sofonisba, vv. 1679-1680: «Cσrse piangεndσ, ε cσn le man si straccia / I capelli 

ε le guance εt urla ε grida» (139). 

483
 Ohi me, […] non chiamavi?: Trissino, La Sofonisba, v. 1763: «Mi dεbbia sεnza vσi restare in vita» (144). 

484
 Apparechiato ho il loco: Le cento novelle antiche, novella XCIX: «Quando ebbero così ordinato, fece 

grandemente apparecchiare a un suo luogo» (133). 

485
 nell‟ora estrema: Petrarca, Canzoniere, CXL, vv. 12-13: «Che poss‟io far, temendo il mio signore, / se non star 

seco infin a l‟ora extrema?» (vol. 1: 679); Triumphi, Triumphus Mortis I, v. 103: «Io dico che giunta era l‟ora 

estrema» (243). 
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   Con la bella Cartagine. 

   Presto portate l‟acque    

   Ch‟i‟ vo‟ nettar le piaghe 

   E se fiato ci resta [r 38] 

   Con la bocca riceverlo».      1690 

   Così piangendo, misera nettava 

   Le profonde ferite    

   Con le man leggermente; or qui di novo 

   A pianger son constretta 

   Però che a tale attatto,
486

 i suoi gravi occhi,    1695 

   Cercando alzare al cielo, 

   Mancò il vigore e pur per ciò sforzando  

   L‟affaticate membra, 

   Miser a me, che per tal moto il ferro 

   Ruggiar si sentì dentro.
487

      1700 

   Tre volte, ohi me, in sul gomito appoggiata 

   Volendo sollevarsi, 

   Tre volte, ohi me, ohi me, tre volte cadde. 

   Così del ciel la luce 

   Cercando prese e lacrimar si vidde.
488

    1705 

 

Nuncio   Sì crudo caso invita una pietra a piangere.
489

 

                                                        
486

 attatto: percezione. 

487
 che per tal moto il ferro / Ruggiar si sentì dentro: questi versi sono una libera trasposizione del verso virgilinano 

689, presente nel libro IV: «infixum stridit sub pectore volnus» (vol. 2: 100). Tuttavia l‟uso del verbo ruggiare per 

stridere non è di uso comune. Uno dei pochi esempi, lo troviamo sul Ciriffo clavaneo, nei versi di Bernardo 

Giambullari che sono aggiunti all‟opera di Luca Pulci. Ai sette canti di Pulci furono aggiunte tre parti da 

Giambullari. Nella II parte, l‟ottava 176 si apre con questi versi, vv. 1-4: «Il quale come sentie ruggiar la chiave, / 

Sendo in quel punto un‟ora disusata, / Immediate piangendo disse: Ave, / Madre di Cristo, Vergine Beata» (234).  

488
 Vv. 1663-1705: Questi versi rispecchiano molto fedelmente i versi virgiliani 672-693 del IV libro dell‟Eneide. 
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   Ma ecco le dolenti donne che tornano.  

 

Coro   Oh durissimo fato,
490

 oh fine pien di stento! 

 

Nuncio   Dimmi quando giugnesti, non era ancora 

   L‟alma dal corpo sciolta?
491

      1710 

 

Coro   Ohi me, tu vuoi ch‟i‟ narri quel che a me dentro 

   Il cor resolve in lacrime?
492

  

 

Nuncio   Narra ti prego in sin al fine ogni cosa.
493

 

 

Coro   Lasso, poi ch‟i‟ fu giunta, 

   Ancor dentro lo spirto [v 38]      1715 

   Combattea per fuggire, 

   Né si potea disciorre   

                                                                                                                                                                                 
489

 Sì crudo caso invita una pietra a piangere: Trissino, La Sofonisba, v. 1869: «Questσ caʃσ crudεl» (149). 

Rucellai, Rosmunda, v. 1074: «Che crudo caso è questo» (247). Questo verso ricorda l‟espressione già vista ai versi 

672-673. Si veda anche la rispettiva nota. 

490
 Oh durissimo fato: Rucellai, Rosmunda, v. 875: «Ahi miserabil fato» (236). 

491
 L‟alma dal corpo sciolta: Dante, Purgatorio, canto II, vv. 88-89: «Così com‟io t‟amai / nel mortal corpo, così 

t‟amo sciolta» (vol. 2: 16). Petrarca, Canzoniere, CCLVI, vv. 9-10: «L‟alma, cui Morte del suo albergo caccia, / da 

me si parte, et di tal nodo sciolta» (vol. 2: 1144); CCCV, v. 1: «Anima bella da quel nodo sciolta» (vol. 2: 1340); 

Triumphi, Triumphus Mortis I, vv. 106-108: «ed a vederla un‟alra valorosa / schiera di donne, non dal corpo sciolta, 

per sapere s‟esser pò Morte pietosa» (244). Boccaccio, Filocolo, libro I, capitolo 30.25: «che come di care sorelle il 

serviate e non consentiate che di quello che le misere anime de‟ nostri mariti, rinchiuse ne‟ mortali corpi, si 

contentarono, sciolte da essi si possano ramaricare» (110); libro III, capitolo 63.3: «Oimè, anima trista, ove se‟ tu 

tornata? Tu ti cominciavi già a rallegrare, parendoti essere da me disciolta e cercare nuovi regni» (342). Rucellai, 

Rosmunda, v. 1053: «Come fie l‟alma de le membra sciolta» (246). 

492
 Il cor resolve in lacrime: Petrarca, Canzoniere, CCCXXV, v. 74: «la qual temo che ‟n pianto si resolve» (vol. 2: 

1424). 

493
 Narra ti prego in sin al fine ogni cosa: Trissino, La Sofonisba, v. 1558: «E nσn t‟incresca di narrarla tutta» 

(130). 
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   Dalle affannose membra.
494

 

   In tanto, un rosseggiare 

   Misto di verde e giallo      1720 

   Ne l‟aere apparire 

   Si vidde, indi un soffiare   

   Fu sentito, qual sole 

   Quando un pennuto uccello 

   Col veloce volato
495

       1725 

   D‟alto cadendo a terra 

   Ancora non apparisce.   

   Ecco Iride, mandata  

   Da Iunone giunta a noi,
496

 

   La qual al color vario       1730 

   De sottili vestimenti, 

   Conoscemo esser quella   

   Ch‟apparsa ci disse essere. 

   Noi da grande dolore 

   E da timor oppresse,
497

      1735 

   A guisa d‟om che sogna
498

 

                                                        
494

 Né si potea disciorre / Dalle affannose membra: Virgilio, Eneide, IV libro, v. 695: «quae luctatem animam 

nexosque resolveret artus» (vol. 2: 100). 

495
 Col veloce volato: In un altro libro dell‟Eneide troviamo un‟espressione simile sempre rivolta a Iride. Virgilio, 

Eneide, V libro, v. 610: «nulli visa cito decurrit tramite virgo» (vol. 3: 46). Anche Omero nell‟Iliade si riferisce a 

Iride con termini comparabili a quelli usati da Pazzi (Omero, Iliade, XV, vv. 172 e 200; XVIII vv. 183 e 196; 

XXIV v. 95). Lorenzo de‟ Medici, Ambra, ottava 10.1-2: «L‟aquila spesso col volato lento / minaccia tutti, et sopra 

il stagno vola» (896). 

496
 Ecco Iride, mandata / Da Iunone giunta a noi: Virgilio, Eneide, IV libro, vv. 693-694: «Tum Iuno omnipotens 

longum miserata dolorem / difficilisque obitus Irim demisit Olympo» (vol. 2: 100). 

497
 E da timor oppresse: Dante, Paradiso, canto XXII, v. 1: «Oppresso di stupore» (vol. 3: 237). 

498
 A guisa d‟om che sogna: Petrarca, Canzoniere, XLIX, v. 8: «son imperfecte, et quasi d‟uom che sogna» (vol. 1: 

248). 
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   Stavam sospese e mute
499

  

   Con gl‟occhi alla Dea fissi.
500

 

   Qual subito voltata 

   A noi parlò in tal forma:      1740 

   «Questa anima dolente
501

 [r 39] 

   In van si sforza uscire ».  

   Per ciò che avanti al tempo, 

   Mancando questa misera 

   E per fato allei indebito      1745 

   Sol spinta da furore, 

   Ancor l‟aureo capello   

   Della chioma, Proserpina 

   Levato non gli avea 

   Ne la giovinil fronte       1750 

   Dannata al pallido orco.
502

 

   La qual presa con mano  

   Disse: «Questo capello 

   Sacrato al ner Plutone 

   Porto e così ti scioglio      1755 

   Spirto da questo corpo». 

   Il quale subito svelto,  

                                                        
499

 Stavam sospese e mute: Dante, Purgatorio, canto XX, v. 139: «No‟ istavamo immobili e sospesi» (vol. 2: 177).   

500
 Con gl‟occhi alla Dea fissi: Dante, Paradiso, canto I, vv. 64-66: «Beatrice tutta ne l‟etterne rote / fissa con li 

occhi stava; e io in lei / le luci fissi, di là sù rimote» (vol. 3: 12); canto XXXI, vv. 139-140: «Bernardo, come vide li 

occhi miei / nel caldo suo caler fissi e attenti» (vol. 3: 347-348). Ariosto, Orlando furioso, canto XVI, ottava 183.7-

8: «Medoro in ciel divotamente fisse / verso la Luna li occhi, et così disse» (394).  

501
 Questa anima dolente: Dante, Inferno, canto I, v. 116: «vedrai li antichi spiriti dolenti» (vol. 1: 12); canto 

XXXII, v. 35: «eran l‟ombre dolenti ne la ghiaccia» (vol. 1: 254).  

502
 «Questa anima […] pallido orco: Virgilio, Eneide, IV libro, vv. 695-699. 
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   Si resolse il calore 

   E l‟alma afflitta in vento.
503

 

   Sì che ‟l disteso corpo,      1760 

   Senza moto in le braccia, 

   Restò della sorella;  

   Ohi me che pel dolore,  

   Tramortita cadendo,
504

 

   Simile a questa giacque.      1765  

 

Nuncio   Oh miserabil sorte, oh fato crudele 

   «A cui son sottoposti più di noi servi [v 39]  

   I principi che il volgo felici chiama».
505

 

   I‟ non vo‟ più tardare che ‟l figlio d‟Ammone 

   Da altri non intenda l‟orribil caso.
506

     1770 

   Voi questa iniqua testa con l‟impie mani 

   Non al sepolcro date ma a cani e lupi 

   Gittate e a gl‟uccelli de i tristi augurii.
507

 

                                                        
503

 «Questo capello […] in vento: Virgilio, Eneide, IV libro, vv. 702-705. 

504
 Tramortita cadendo: Boccaccio, Decameron, giornata IV, novella 6.30: «e questo detto, tramortita adosso gli 

ricadde» (403); Filocolo, libro III, 61.4: «E poi ricadde in grembo alla madre tramortito» (340). 

505
 Oh miserabil sorte […] felici chiama»: concetto già espresso precedentemente, si vedano i vv. 1330-1334. 

506
 l‟orribil caso: Petrarca, Triumphi, Triumphus Mortis II, v. 1: «La notte che seguì l‟orribil caso» (258). 

507
 Non al sepolcro […] tristi augurii: Questa espressione è tipica del trattamento che è riservato ai nemici nella 

tragedia greca e per questo viene ripresa dai grecisti come Trissino, Rucellai e Pazzi. Eschilo, I Sette contro Tebe, 

vv. 1013-1014: «ηνύηνπ δ‟ ἀδειθὸλ ηόλδε Πνιπλείϰνπο λεϰξὸλ / ἔμσ βαιελ ἄϑαπηνλ, ἁξπαγὴλ ϰπζίλ» (invece 

questo suo fratello, il cadavere di Polinice, si è deciso di gettarlo fuori della città insepolto, preda ai cani) (244). 

Sofocle, Antigone, vv. 205-206: «ἐᾶλ δ‟ ἄϑαπηνλ ϰαὶ πξὸο νἰσλῶλ δέκαο / ϰαὶ πξὸο ϰπλῶλ ἐδεζηὸλ αἰϰηζϑέλ 

η‟ἰδελ» (Si deve lasciarlo senza tomba, esposto all‟infamia, cibo di cani e uccelli) (vol. 1: 266); Aiace, vv. 829-830: 

«ϰαὶ κὴ πξὸο ἐρϑξῶλ ηνπ ϰαηνπηεπϑεὶο πάξνο / ῥηθϑῶ ϰπζὶλ πξόβιεηνο νἰσλνο ϑ‟ ἕισξ» (Non voglio che mi veda 

prima nessuno dei miei nemici e mi abbandoni in preda ai cani e agli avvoltoi) (vol. 1: 214). Euripide, Eraclidi, vv. 

1050-1051: «εἶηα ρξὴ ϰπζὶλ / δνῦλαη ϰηαλόληαο» (Poi ai cani si devono gettare i morti!) (vol. 1: 360); Eracle, vv. 

566-568: «πξῶηνλ κέλ εἶκη ϰαὶ ϰαηαζϰάςσ δόκνπο / ϰαηλῶλ ηπξάλλσλ, ϰξᾶηα δ‟ ἀλόζηνλ ηεκὼλ / ῥίςσ ϰπλῶλ 

ἕιϰεκα» (per prima cosa andrò a distruggere la casa del nuovo re, gli taglierò l‟empio capo e lo getterò in pasto ai 



258 
 

 
 

Coro   Alla regina nova fien pria portate. 

   Oh miserabil Anna, restata in vita     1775 

   Unica del gran seme regal di Belo
508

 

   Per veder l‟aspra fine della stirpe tua. [r 40]  

 

                                                                                                                                                                                 
cani) (vol. 2: 262); Fenicie, v. 1650: «Σί δ‟; Οὐ δηϰαίσο ὅδε ϰπζὶλ δνϑήζεηαη» (E che? Questo sarà dato ai cani 

ingiustamente) (vol. 3: 406). Seneca utilizza questa espressione nel Tieste, quando Tieste vuole sapere se Atreo 

abbia gettato via i resti dei figli, vv. 1032-1033: «Utrumne saevis pabulum alitibus iacent, / an beluis servantur, an 

pascunt feras» (vol. 2: 372). Trissino, La Sofonisba, vv. 650-651: «Lasʃciandσ i corpi lσrσ / Prεda di cane ε pastσ 

d‟avσltσrσ» (83). Rucellai, Rosmunda, vv. 347-348: «Fatel morire e ‟l corpo suo gittate / A corbi, a nibbi, a lupi, a 

cani, ad orsi» (208). 

508
 Unica del gran seme regal di Belo: Pulci, Morgante, cantare XXVII, ottava 203.8: «io benedico il seme del tuo 

padre» (vol. 2: 1132). 
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APPARATO CRITICO 

 

Si sono registrate tutte le varianti delle stampe a cura di Angelo Solerti, chiamate «S» 

(Romagnoli dall‟Acqua, 1887, Commissione per i testi in lingua, 1969 e Nabu Press 2010, 

2011), con il manoscritto Nazionale originale della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, 

abbreviato «FN». Si è ritenuto opportuno registrare anche le varianti presenti sullo stesso 

manoscritto, opera di Pagano Paganini, come si può leggere nel capitolo Manoscritto ed edizioni 

dell‟opera. L‟abate Giovanni de‟ Pazzi, che possedeva il manoscritto, prima di morire l‟affidò a 

Paganini, al quale chiese anche di portarlo alle stampe e di apportare le correzioni del caso se 

l‟avesse ritenuto opportuno. Per questo motivo, le varianti «FN» sono da ricondursi agli 

interventi di Pagano Paganini. 

La struttura di questo apparato è chiara e semplice. Viene fornita per prima la lezione 

accettata per corretta, così com‟è riportata nel testo dell‟opera in accordo però con i criteri e le 

norme di trascrizione già presentati. Di fianco alla lezione del testo sono fornite le varianti delle 

correzioni di Paganini e dell‟edizione Solerti. Le varianti sono riportate così come si trovano nei 

rispettivi testi e non tengono conto dei criteri di trascrizione usati per questa edizione critica. 

Non sono state riportate le varianti meramente grafiche come «epso», «apti», «absoluta», 

«phrygie», ecc., poiché come si è già detto nei criteri di trascrizione, la variazione grafica non 

aveva una corrispondenza fonetica. 

Le abbreviazioni usate sono: 

agg.   aggiunta, aggiunge. 
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corr.   corretto, corregge. 

om.   omissione, omesso, omette. 

 

PREFAZIONE 

Summo] FN corr. Sommo. 

Aristotele] FN corr. Aristotile. 

dei poemi] FN corr. de poemi. 

dimonstra] FN corr. dimostra. 

puosi] FN corr. e S puossi. 

suto] FN. corr. stato. 

antiqui] FN corr. antichi. 

eziandio] S etiamdio. 

longo] FN corr. lungo. 

a racontare] FN corr. a raccontare, S ad raccontare. 

de i latini … e de i greci] FN corr. de‟ latini … et de‟ greci. 

alli tempi nostri] S alle tempi nostri. 

suto] FN. corr. stato. 

agli scrittori] S a gli scriptori. 

particularmente] S particolarmente. 

questa estate] FN corr. questa state. 

ridutto] FN corr. ridotto. 
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lezione] FN corr. lettione. 

essercitar lo ingegno] FN corr. esercitar l‟ingegno. 

possere] FN corr. potere. 

lo amore] FN corr. l‟amore. 

in la quale] FN corr. nel la quale. 

ne i magnifici spettacoli] FN corr. ne‟ magnifici spettacoli. 

iudicai] FN corr., S giudicai. 

commune] S comune. 

dare] S dar. 

respetto] FN corr. rispetto. 

latina] S latino. 

resolvere] FN corr. risoluere. 

litteratissimi] S letteratissimi. 

essornati] FN corr. adornati. 

a i quali] FN corr. a quali. 

de i greci] FN corr. de greci. 

particularmente] S particolarmente. 

Apollonio] S Appollonio. 

dello ingegno] FN corr., S dell‟ingegno. 

loco] FN corr. luogo. 

continuatamente] S continuamente. 

restringendo] FN corr. ristringendo. 
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difficultà] S difficoltà. 

hano scritto] FN corr. haño scripto, S hanno scripto. 

in anzi] FN corr., S innanzi. 

hano fatto] FN corr. haño fatto, S hanno facto. 

li autori] FN. corr., S gli authori. 

hano tradutti] FN. corr. haño tradotti, S hanno traducti. 

in la quale] FN corr. nel la quale. 

profittevole] S profiteuole. 

allora] S all‟hora. 

al quanto] S alquanto. 

interpretazioni] S interpretatione. 

respetto] FN corr. rispetto. 

quelli] FN corr. quegli. 

delli] FN corr. degli. 

come certo sono] FN agg., S agg. (come certo sono). 

antiqui] FN corr. ãtichi. 

a i colloquii] FN corr. a colloquij 

che necessariamente] S om. necessariamente. 

occultamente] S occultamento. 

essendoci] S essendosi. 

recetta] FN corr. ricetta.  

iudicio] FN corr., S giudicio. 
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autorità] S auctoritadi. 

iudicio] FN corr., S giudicio. 

proprii] S propri. 

possersi] FN corr. potersi. 

abbi] FN corr. habbia. 

dedicato degnamente] S om. dedicato. 

qualunche] S qualunque. 

possi] FN corr. possa. 

di divertire] S om. diuertire 

qualunche] S qualunque. 

molto] S molta. 

XXX Decembre] FN corr. e agg. alli XXX di Dicemᵬr., S agg. alli XXX di Decembre. 

fabula] FN corr. fauola. 

Dido] FN corr. Didone. 

Brance] S Brace. 

 

TESTO DELL‟OPERA 

Tragedia Dido in Cartagine composta per Alessandro Paccio de‟ Medici] FN corr. Tragedia 

Didone in Cartagine composta per Alessandro Paccio de‟ Medici, S om. Dido in Cartagine. 

v. 1 Contr‟a l‟eterne] S Contro a l‟eterne. 

v. 2 Abisso profondo] S Abysso profundo. 

v. 3 de i viventi] FN corr. de‟ uiuenti. 
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v. 8 de‟ sacri penati] FN corr. de i sacri penati. 

v.11 allui sorella] S a lui sorella. 

v.16 monstrai] FN corr. mostrai. 

v. 20 medesmo ventre] S modesmo uentre. 

v. 25 infra el palude] FN corr. infra ‟l palude, S infra il palude. 

v. 26 E il mar] S e ‟l mare. 

v. 28 ch‟ancor farà] S ch‟ancora sarà. 

v. 34 tenea] FN. corr. teneua. 

v. 36 Abito non avessi] S habito non hauesse. 

v. 37 degli alti Dei] S degl‟alti Dei. 

v. 39 il fero Cupido] FN corr. il fer Cupido. 

v. 41 eccisa] FN corr. escisa. 

v. 42 Iunone] FN corr. Giunone. 

v. 53 tristo sposalizio] S triste sposalitio. 

v. 57 ha lui cerco] FN corr. ha egli cerco. 

v. 59 E il fero Pigmalion, inimico] FN corr. E il fer Pigmalion nimico, S E ‟l fero Pygmalion 

inimico. 

v. 63 Ai preghi] FN corr. A preghi. 

v. 76 iusta vendetta] FN corr. giusta uendetta. 

v. 78 Avicinarsi. Ohi me già vedo] FN corr. Auuicinarsi oi me già ueggo, S auuicinarsi: hoi me 

già vedo. 

v. 80 Con l‟atra face] S con l‟altra face. 

v. 81 Ch‟oggi deggion] FN corr. Ch‟oggi debbion. 
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v. 85 se si de‟ vita dire] FN corr., S se si dee uita dire. 

v. 92 de inimici] FN corr. de nimici. 

v. 93 coniurati metter] FN corr. congiurati metter, S coniurati mettere. 

v. 95 calpeston] S calpestono. 

v. 97 tal] S tale. 

v. 100 che ‟n sogno] FN corr. che ‟n sognio. 

v. 103 suavi] FN corr. soaui. 

v. 104 li Dei] FN. corr. gl‟Iddei. 

v. 117 fer] S fero. 

v. 119 ma stran] S mio stran. 

v. 130 stare] S star. 

v. 134 de‟] S dee. 

v. 142 Sequendo] FN. corr., S Seguendo. 

v. 146 secreto] FN. corr., S segreto. 

v. 153 ti sprona a osservar i miei passi] S si sprona a obseuar miei passi. 

v. 157 possuto] FN. corr. potuto. 

v. 160 faccin] FN. corr. faccian. 

v. 165 affliggono] S affligono. 

v. 166 uno orrendo] S un horrendo. 

v. 168 iaceva] FMg corr., S giaceua. 

v. 170 L‟imagin] S la imagin. 

v. 171 Ch‟afflitto] S che afflicto. 
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v. 175 L‟arsion imaginata] S l‟arsione imaginata. 

v. 180 potevo] S poteua. 

v. 183 inimici] FN corr. nimici. 

v. 187 ciel] S celo. 

v. 188 L‟animi de i mortali] FN corr. gli animi de‟ mortali. 

v. 191 mostro] S monstro. Nei criteri di trascrizione si è detto che non si è voluto intervenire sul 

nesso -ns- poiché un cambiamento di grafia andrebbe a cambiare un tratto fonetico che era 

presente allora come lo è oggi. Tuttavia in questo caso la n di monstro è stata eliminata con un 

tratto dalla stessa penna che ha trascritto l‟opera e il segno non sembra successivo.  

v. 202 a i deserti] FN corr. a‟ deserti. 

v. 204 Di leggi sante ornala] S di leggi sancte ornata. 

v. 206 gli Dei] FN corr. gli Iddei. 

v. 207 tanto onorata fama] S tanta honorata fama. 

v. 209 ch‟avevo sprezzato] S ch‟aueua sprezzato. 

v. 210 onorate nozze] S agg. l‟honorate noze. 

v. 217 inimici in me coniurati] FN corr. nimici in me congiurati. 

v. 223 inimico] FN corr. nimico. 

v. 229 de i passati] FN corr. de‟ passati. 

v. 231 Forse ti pare] S Forse ti par. 

v. 232 Iove da longi] FN corr. Gioue da lungi. 

v. 234 Iove] FN corr. Gioue. 

v. 235 equale] FN corr., S eguale. 

v. 237 de‟ nostri] FN corr., S. dei nostri. 
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v. 240 s‟avicina] FN corr. s‟auuicina, S si auicina. 

v. 243 a un solo] FN corr. ad un solo. 

v. 246 si iaceva] FN corr. si giaceua. 

v. 250 da i re nimici] FN corr. da Re nimici, S da i Re nemici. 

v. 253 constretti, coniunte] FN corr. costretti congiunte. 

v. 254 de i Troiani; il Tonante Iove] FN corr. de‟ Troiani il Tonante Gioue. 

v. 256 Spingessi] S spingesse. 

v. 263 El tuo] FN corr. il tuo. 

v. 265 Accederti] S a cederti. 

v. 267 Nell‟altra] FN corr. Ne l‟altra. 

v. 269 secreti] FN corr., S segreti. 

v. 270 a pena] FN corr., S appena. 

v. 271 e ‟l misero] S. el misero. 

v. 276 gli Dei] FN corr. gli Iddei. 

v. 278 vol] FN corr. uuol. 

v. 291 dol] FN corr. duol. 

v. 293 Che: «i] FN corr. Ch‟i. 

v. 294 li alti] FN corr. gli alti. 

v. 295 li animi] FN corr., S gli animi. 

v. 295 de i mortali] FN corr. de mortali. 

v. 310 orechio] FN corr. orecchio. 

v. 315 in l‟altrui] S su l‟altrui. 

v. 319 camminar] S caminar. 

v. 322 pennuta] S pennata. 

v. 328 In te] S in me. 
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v. 330 oreche] FN corr. orecchie, S orechie. 

v. 333 Né li] FN corr. nelli. 

v. 335 posi in le] FN corr. posi nelle, S pesi in le. 

v. 339 e ‟l bene e ‟l male] FN corr. il bene e ‟l male. 

v. 340 secreto] FN corr., S segreto. 

v. 340 fedel] S fedele. 

v. 342 Del qual] S de ‟l qual. 

v. 345 sole] FN corr. soli. La correzione qui sembra provenire dalla penna dell‟autore. Tuttavia 

la lezione soli non avrebbe senso poiché Enea sta parlando di se stesso in terza persona. 

v. 346 secreto] FN corr. segreto. 

v. 348 Re de i Troiani] FN corr. Re de Troiani. 

v. 350 Ier ser avanti al quanto]  S Hier sera auanti alquanto. 

v. 351 S‟ascondessi] S s‟ascondesse. 

v. 351 a i mortali] FN corr. a mortali. 

v. 355 a un] FN corr. ad un. 

v. 357 Rizzorsi] S risorti. 

v. 357 al petto] S a ‟l pecto. 

v. 358 Rinchiusa] S riuchiusa. 

v. 358 mancar] S mancare. 

v. 359 Iove] FN corr. Gioue. 

v. 362 alli omeri] FN corr. agli homeri. 

v. 365 che ‟l] FMg corr. ch‟jl. 

v. 368 alle città] S alla città. 

v. 372 Iove] FN corr. Gioue. 

v. 375 Dea] FN corr. Iddea. 

v. 388 Porti inimici] FN corr. Porti nimici. 
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v. 392 viddi] FN corr. uidi. 

v. 397 Iove] FN corr. Gioue. 

v. 400 sien] S sian. 

v. 404 oblighi] FN corr. obblighi, la prima b era stata aggiunta sopra la parola e poi cancellata 

quasi completamente. S obblighi. 

v. 405 abiam] FN corr. habbiam. 

v. 406 pesare] FN corr. pesare, S pensare. La correzione sulla n, che è barrata da un‟altra 

penna, è chiaramente successiva ma la si è accettata perché nel contesto il verbo pensare non 

avrebbe senso. 

v. 408 essequire] FN corr. esseguire, S exeguire. 

v. 409 doglia] S dogla. Solerti non trascrive quasi ma la i diacritica dopo gl. Tuttavia in questo 

caso la i era presente nel codice e Solerti non l‟ha riportata. 

v. 419 voltassi] S uoltasse. 

v. 421 Perché ‟l] FN corr. Perch‟ il, S per che ‟l. 

v. 425 che si è] FN corr. chi si è. 

v. 427 Possere [essere]] FN, S Possere. Nel manoscritto l‟infinito del verbo essere non è 

presente. Lo si è aggiunto per dare senso alla frase. Si veda la nota linguistica a piè pagina nel 

testo. 

v. 427 comodamente] FN corr. com͂odamente. 

v. 432 a i sospettosi] FN corr. a sospectosi. 

v. 436 secreto] FN corr., S segreto. 

v. 438 nell‟orechio] FN corr. nell‟orecchio, S ne l‟orechio. 

v. 446 Si satisfacci] FN corr. Si satisfaccia. 

v. 448 de i regni] FN corr. de regni. 

v. 452 Finir senza te] S agg. finir senza di te. 

v. 454 Co‟ i venti] FN corr. Co uenti. 

v. 456 a i regni] FN corr. a regni. 

v. 457 ospizii] FN corr. hospiti. 
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v. 458 antiqua] FN corr. antica. 

v. 460 tant‟inimico] FN corr. tanto nimico, S tanto inimico. 

v. 462 lacrime] FN corr. lagrime. 

v. 470 a i miei] FN corr. a miei. 

v. 473 inimici] FN corr. nimici. 

v. 474 omini] S huomini. 

v. 478 che ‟l] FN corr. ch‟jl. 

v. 479 l‟impio] FN corr., S l‟empio. 

v. 480 faccino] FN corr. facciano. 

v. 484 alleggerissi] FN corr., S alleggerisse. 

v. 485 al tutto] FN corr. altutto. 

v. 486 abandonata] FN corr. abbandonata. 

v. 490 dubiosa] FN corr., S dubbiosa. 

v. 492 oblighi] FN corr. obblighi. 

v. 494 che ‟l] S che il. 

v. 502 possuto] FN. corr. potuto. 

v. 505 essequir] S exeguir. 

v. 511 quell‟ho fatto] S quella ho facto. 

v. 512 De‟ dimmi] FN corr., S Deh dimmi. 

v. 516 Da i fati] FN corr. Da fati. 

v. 518 Mai non] S Ma non. 

v. 521 reprenda] FN corr. riprenda. 

v. 523 fo ingiuria, tenendol] S fo iniuria, tenondol. 

v. 527 Iove] FN corr. Gioue. 

v. 530 pei chiusi] FN corr. pe‟ chiusi. 

v. 530 orechi] FN corr. orecchi. 
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v. 531 Iove ei proprio] FN corr. Gioue e proprio. 

v. 532 Pon fin] S Pon fine. 

v. 532 co‟ i tui] FN corr. co tuoi, S coi tui. 

v. 534 che ‟l] FN corr. ch‟jl. 

v. 539 arebbon] FN corr. haurebbon. 

v. 544 che io] S ch‟ io. 

v. 548 rabiosi tigri ne i boschi ircani] FN corr. rabbiosi Tigri ne boschi hircani. 

v. 549 ohi me] FN corr. oi me. 

v. 553 lacrima] FN corr. lagrima. 

v. 555 Ohi me] FN corr. Oi me. 

v. 556 Iove] FN corr. Gioue. 

v. 557 Iuno] FN corr. Giuno. 

v. 562 da morte] S di morte. 

v. 563 ohi me] FN corr. oi me, S hoi me. Solerti riporta questa esclamazione così come appare 

nel manoscritto. Tuttavia Pazzi pochi versi prima aveva scritto per ben due volte questa 

esclamazione ohi. Per questo motivo la forma hoi sembra essere semplicemente un errore di 

distrazione del Pazzi che ha invertito le lettere. 

v. 566 Iove] FN corr. Gioue. 

v. 567 Quasi a i beati] FN corr. Quasi a beati, S quasi ai beati. 

v. 569 Va pur] S ua pure. 

v. 569 co‟ i venti] FN corr. co uenti. 

v. 570 contr‟al mare] S conti al mare. 

v. 572 nelli Dei] FN corr. nell‟idDei. 

v. 573 La iusta] FN corr. La giusta. 

v. 575 a i fati] FN corr. a fati. 

v. 578 sequirò] FN corr., S seguirò. 

v. 579 dove serai] S ove serai. 
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v. 579 giusto] S iusto. Questa parola sembra essere stata scritta una prima volta iusto. Poi però 

lo stesso autore pare che abbia corretto la i con una g, trasformandola in gusto. In seguito 

Paganini deve aver aggiunto la i, che appare chiaramente successiva, per trasformarla in giusto. 

Per dare senso alla frase abbiamo mantenuto la lezione di Paganini. 

v. 580 serò] FN corr. sarò. 

v. 582 Traporta] S trasporta. 

v. 583 Né deggio] S e deggio. 

v. 583 gl‟accresce] S gli accresce. 

v. 584 che ‟l cor] FN corr. ch‟jl cor. 

v. 584 dentro] S drento. L‟avverbio è scritto in prima battuta drento. La r è però barrata e una r 

è aggiunta tra la t e la o. Queste correzioni sono opera dell‟autore. 

v. 585 l‟imensa pietà che d‟essa mi prende] FN corr. l‟im͂ensa pietà che d‟epsa mi prende, S om. 

l‟imensa pietà che mi prende. 

v. 586 che ‟l] FN corr. ch‟jl, S ch‟ el. 

v. 596 reverenza] FN corr. riuerentia. 

v. 601 amanto] FN corr. am͂anto, S ammanto. 

v. 604 che ‟l dolor] FN corr. ch‟jl dolor. 

v. 609 chi vol] FN corr. chi uuol. 

v. 611 guardi or] S guardi hora. 

v. 614 argento o oro] S argento e oro. 

v. 620 Ohi me che romor] FN corr. Oi me che romor, S Ohi me che rumor. 

v. 623 Ciclopi Vulcanii] FN corr. Ciclopi Uulcani, S Ciclopi Uulcanij. 

v. 626 resonano] FN corr., S risonano. 

v. 637 a i venti] FN corr. a uenti. 

v. 638 popul] FN corr. popol. 

v. 639 aguagliar] FN corr. agguagliar. 

v. 640 a un gregge] FN corr. ad un gregge. 

v. 643 studii] FN corr., S studi. 
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v. 644 varii essercizii] FN corr. uari eserciti, S uari exercitii. 

v. 647 si sforzin] S om. sforzin. 

v. 651 Allora] S all‟ hora. 

v. 654 stracinarla] S trascinarla. 

v. 655 de i franchi] FN corr. de franchi. 

v. 658 non ociosa] S men ociosa. 

v. 662 tal sono] FN corr. tal suono. 

v. 668 De i Troiani] FN corr. De Troiani. 

v. 672 movino] FN corr. muouano. 

v. 676 Scaldi con la] S scaldi co‟ la. 

v. 677 Qual, senza] FN corr., S che senza. 

v. 678 devora] FN corr. diuora. 

v. 679 Ammone] S Hamone. 

v. 681 Iove] FN corr. Gioue. 

v. 682 da tuoi] S da i tuoi. Nel manoscritto la i è stata aggiunta successivamente e poi barrata. 

v. 686 Sequisse] FN corr., S seguisse. 

v. 689 Iove] FN corr. Gioue. 

v. 691 al partir] S di partir. 

v. 695 inimiche] FN corr. nimiche. 

v. 698 inimica] FN corr. nimica. 

v. 700 Iuno] FN corr. Giuno. 

v. 705 a i merti] FN corr. a merti. 

v. 706 stupefatto dal] S stupefatto del. 

v. 708 S‟assicura] S s‟assicure. 

v. 710 inimici] FN nimici. 

v. 717 sopra] S soura. 
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v. 719 fi‟ il tempo] FN corr. fia il tempo, S si‟ il tempo. 

v. 720 co‟ i suoi] FN corr. co‟ suoi. 

v. 722 Partir de‟] FN corr. Partir dee. 

v. 724 fia impunto] S sia impuncto. 

v. 727 fugghin] FN corr. fuggan. 

v. 732 tornare] FN corr., S tornar. 

v. 733 potren] FN corr.,S potran. 

v. 735 orechi] FN corr. orecchi. 

v. 736 Iove] FN corr. Gioue. 

v. 737 al porto ove ei de‟] FN corr. al porto oue e‟ dee, S al posto oue si de‟. 

v. 746 Ohi me] FN corr. Oh me. 

v. 749 Fosse posata] S fusse posata. 

v. 756 piume] S piuma. 

v. 757 Bruciassi ove la misera iaceva] FN corr., S Bruciasse oue la misera giaceua. 

v. 760 lacrime] FN corr. lagrime. 

v. 762 Non si‟ alcun] FN corr. Non sia alcun. 

v. 763 Ne l‟animo] FN corr. Nell‟animo. 

v. 769 rilucano] FN corr., S rilucono. 

v. 770 Ah misera] FN corr. Hai misera, S Ha misera. Il teso originale del Pazzi riportava la 

lezione Ha misera. Tuttavia questo sembra un errore di distrazione dell‟autore. Il verbo avere, in 

questo contesto, non ha senso. Si suppone che l‟intenzione dell‟autore fosse quella di iniziare il 

verso con un‟interiezione. 

v. 771 A te sola] S a te solo. 

v. 775 Abbino] FN corr. Habbiano. 

v. 776 di partita] S dipartita. 

v. 776 espettando] FN corr. aspettando. 

v. 780 sola] S solo.  
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v. 781 facci] FN corr. faccia. 

v. 785 l‟occasione] S l‟ocasione. 

v. 790 S‟i‟ non coniurai mai in Aulide co‟ i Greci] FN corr. S‟ì‟ non congiurai mai in Aulide co‟ 

greci. 

v. 791 le inimiche] FN corr. le nimiche. 

v. 792 a i venti] FN corr. a venti. 

v. 793 non degge] FN corr. non dee. 

v. 795 espetti] FN corr. aspetti. 

v. 796 sicuro] S securo. 

v. 797 prego] S priego. 

v. 799 lo italico] FN corr., S l‟italico. 

v. 803 A i miseri lamenti, a i quali più non reggo] FN corr. A miseri lamenti, a quali più nõ 

reggo, S a i miseri lamenti, a i quali più non reggio. 

v. 804 Questa] S Questo. 

v. 805 possi] FN corr. possia. 

v. 806 ti move] S ti muoue. 

v. 807 Quanto] S Quando. 

v. 808 consiglio] S consiglo. In questo caso la i diacritica era già presente nel testo ma non è 

stata riportata nell‟edizione curata da Solerti. 

v. 809 ch‟i‟ deggia] S ch‟io deggia. 

v. 810 monstrarti] FN corr. mostrarti. 

v. 811 possi o non possi] FN corr. possia o non possia. 

v. 811 ch‟i‟ tenti] S ch‟io tenti. 

v. 816 orechi] FN corr. orecchi. 

v. 820 a i preghi] FN corr. a preghi. 

v. 821 piatosi] FN corr., S pietosi. 

v. 822 Sequir] FN corr., S Seguir. 
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v. 834 Da i quali] FN corr. Da quali. 

v. 837 E il nobil de i passati] FN corr. E il nobil de passati, S e ‟l nobil de i passati. 

v. 839 in darno] S indarno. 

v. 841 remedio] FN corr., S rimedio. 

v. 844 abruciava] FN corr. abbruciaua. 

v. 845 Ohi me] S Ahi me. 

v. 849 Volevon] FN corr. Uoleuan. 

v. 854 Fuggirti] S Fuggir. 

v. 856 abandonata] FN corr. abbandonata. 

v. 857 a i mortali] FN corr. a mortali. 

v. 860 Un ch‟a sospiri, a lacrime, a umil voci] FN corr. Un ch‟ai sospiri a lagrime ad humil 

uoci. 

v. 862 languir] S languire. 

v. 865 Non conoscevi] S non consceui. 

v. 866 Ohi me] FN corr. Oi me, S chi me. 

v. 870 si piegassi] FN corr. si piegasse. 

v. 875 iniuria] FN corr. ingiuria, 

v. 884 machiato] FN corr. macchiato. 

v. 884 In che conto adunque] S om. In che conto. 

v. 886 abandonata] FN corr. abbandonata. 

v. 888 ciaschedun iudichi] FN corr. ciaschedun giudichi, S ciascedun indichi. 

v. 890 chiamarsi de‟] FN corr. chiamarsi dee. 

v. 891 Ohi me] S Ohi ne. 

v. 893 Ancor] FN corr. Anchor, S anchora. 

v. 896 Mille] S millo. 

v. 899 secreto] FN corr., S segreto. 
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v. 900 rasserena] S rafferma. 

v. 905 Che ‟l] S ch‟ il. 

v. 907 Far] S for. 

v. 910 Dunque a sì iusti preghi il crudel non cede?] FN corr. Dunque a si giusti preghi il crudel 

nõ cede?, S agg. Dunque a si sì justi preghi il crudel non crede? 

v. 911 orechi] FN corr. orecchi. 

v. 913 Ohi me] FN corr. Oi me. 

v. 914 A i venti tanti preghi gittasti in darno?] FN corr. A uenti tanti preghi gittasti in darno?, S 

A i uenti tanti preghi gittasti indarno? 

v. 916 t‟udissi] FN corr., S t‟udisse. 

v. 917 Le mie mani da i ginochi suoi fur remosse] FN corr. Le mie mani da ginocchi suoi fur 

rimosse, S Le mie man da i ginocchi suoi fur remosse. 

v. 920 apresso] FN corr. appresso. 

v. 922 Ohi me] FN corr. Oi me. 

v. 925 Ahi me, la nave] FN corr. Ai me la naue, S Ahi me le naue. 

v. 927 Co‟ i primi] FN corr. Co primi. 

v. 928 desperazione] S disperatione. 

v. 933 Che pure] FN corr., S Che pur. 

v. 934 No‟ ‟l volse] FN corr. No‟ uolse. 

v. 938 al loco] FN corr. a il loco. 

v. 939 orechi] FN corr. orecchi. 

v. 942 dovessi] FN corr., S douesse. 

v. 944 da i tuoi] FN corr. da tuoi. 

v. 952 somma] S somna. 

v. 953 L‟abbandonar] S l‟abbandonare. 

v. 953 qualunche] FN corr. qualunque. 

v. 956 Onde i‟ saper] S Ond‟i‟ sapere. 
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v. 956 espetto] FN corr. aspetto. 

v. 958 monstro] FN corr. mostro. 

v. 959 occeano] FN corr., S oceano. 

v. 961 a l‟aureo dracone] FN corr. all‟aureo dracone, S all‟aureo diacone. 

v. 962 sacrati rami] FN corr. sagrati rami. 

v. 963 d‟amore legato] S d‟amor legato. 

v. 967 a i fiumi] FN corr. a fiumi. 

v. 968 indrieto] FN corr., S indietro. 

v. 969 commovere] S commonere. 

v. 974 Vedian] S uediam. 

v. 977 ciel] S celo. 

v. 982 destruggere] S distruggere. 

v. 986 adattar] S ad aptar. 

v. 986 i‟ li Dei] FN corr. j‟ gl‟idDei. 

v. 987 placherò co‟ i solenni odori] FN corr. placerò co solenni odori. 

v. 988 Ohi me ch‟impallidire] FN corr. Oi me ch‟impallidire, S Ohi me che impallidire. 

v. 993 De i magici misterii] FN corr. De magici misteri. 

v. 994 vechia] FN corr. vecchia. 

v. 995 da i monti] FN corr. da monti. 

v. 997 Colte] S colti. 

v. 1001 Venghin] FN corr. Uenghan. 

v. 1004 Ciprissi e caprifichi] FN corr. Ciprissi et caprifici, S Cypressi et caprifichi. 

v. 1005 da i sepulcri] FN corr. da i sepolchri. 

v. 1007 a i digiun cani]  FN corr. a digiun cani. 

v. 1009 ranochia] FN corr. ranocchia. 

v. 1011 acciò producano] FN corr. accio producono, S a ciò producano. 
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v. 1013 posserno] FN corr. poterno. 

v. 1019 Co‟ i primi] FN corr. Co primi. 

v. 1022 pò posar] FN corr. può posar, S pò posare. 

v. 1023 tanto m‟affanno] S agg. tanto i‟ m‟affanno. 

v. 1024 leta] FN corr. lieta. 

v. 1036 a i venti] FN corr. a venti. 

v. 1039 questa verga] S questo verga. 

v. 1041 Benché i‟ non abbia] S benché il non habbia. 

v. 1044 a l‟essercito] FN corr. a l‟esercito, S a lo exercito. 

v. 1045 come io] S com‟io. 

v. 1049 l‟aspetto mio] S la faccia mia. 

v. 1050 inespettato] FN corr. inaspettato. 

v. 1053 desperazion] S disperation. 

v. 1055 Piacciati aprir] S Piacciati aprire. 

v. 1056 travaglio] S trauaglo. La i diacritica è presente nell‟originale ma non nell‟edizione 

curata dal Solerti. 

v. 1058 A i mortali] FN corr. A mortali, S Ai mortali. 

v. 1059 degli alti] S de gli alti. 

v. 1061 iustitia] FN corr. giustizia. 

v. 1062 l‟instinto] S l‟insticto. 

v. 1064 Tanto il desio] FN corr. Tanto il disio, S Tanto ‟l desio. 

v. 1065 Tentar qualunche] FN corr. Tentar qualunque, S tentare qualunche. 

v. 1067 Potessi] S potesse. 

v. 1071 Di questo] S di questa. 

v. 1076 Però che] FN corr. Perciò che. 

v. 1080 Possi esser] FN corr. Possa esser. 
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v. 1082 Se ‟l sangue] FN corr. S‟il sangue, Se ‟l sangue. Ci sono due correzioni in questo caso. 

La prima scritta sopra l‟originale, la seconda è una glossa a lato. 

v. 1082 inimico] FN corr. nimico. 

v. 1083 si spargessi] FN corr., S si spargesse. 

v. 1084 la iusta vendetta] FN corr. la giusta uendetta, S la justa uendecta. Non abbiamo 

modernizzato la i di iusta. L‟abbiamo riscritta così com‟è nel manoscritto. La j è una scelta di 

Solerti. 

v. 1085 a i miei] FN corr. a miei. 

v. 1086 Porria voltar] S potria uoltare. 

v. 1087 punger] S pianger. 

v. 1089 a i nimici] FN corr. a nimici. 

v. 1090 quello] S quel. 

v. 1092 Dio] FN corr. idDio. 

v. 1094 Non pò] FN corr. Non può. 

v. 1097 La iustizia] FN corr. La giustitia. 

v. 1099 Serò] FN corr. Sarò. 

v. 1102 Mi monstron] FN corr. Mi mostran, S mi mostron. 

v. 1105 resplende] FN corr., S risplende. 

v. 1108 da timore] S de timore. 

v. 1115 Gustan] S gustano. 

v. 1121 Ohi me] FN corr. Oi me. 

v. 1126 Son sute] FN corr. Son state. 

v. 1132 ch‟i‟ ho fatto] FN, S ch‟io fatto. L‟operazione che abbiamo eseguito qui non riguarda 

l‟aggiunta del grafema h per distinguere il verbo avere, come precisato nei criteri. Nel verso 

manca totalmente l‟ausiliare avere e questo renderebbe la frase non completa per questo 

abbiamo deciso di modificare leggermente il verso. 

v. 1135 De i beneficii] FN corr. De beneficij. 

v. 1137 Chi fia] S chi sia. 
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v. 1140 Ahi stolta ancor] S om. Ahi anchor. 

v. 1141 Li speriurii] FN corr. Li spergiuri. 

v. 1150 con iusta] FN corr. con giusta. 

v. 1153 posserlo] FN corr. poterlo. 

v. 1155 Ah più] S Oh più. 

v. 1161 da i miei] FN corr. da miei. 

v. 1165 Ahi me] S Ohi me. 

v. 1174 in ver me il passo?] S in uer me ‟l passo? 

v. 1175 Ohi me] S Ahi me. 

v. 1181 si sazii] FN corr. si sati. 

v. 1182 Ohi me] FN corr. Oi me. 

v. 1185 i ginochi?] FN corr. i ginocchi. 

v. 1188 amor m‟ha spinto] S amar mi ha spinto. 

v. 1188 ne le tue forze] FN corr., S nelle tue forze. 

v. 1189 Miser a me] S Misera a me. 

v. 1192 spirto] S spirito. 

v. 1196 Iove] FN corr. Giove. 

v. 1201 Facci] FN corr. Faccia. 

v. 1206 voglia] S uogla. Ancora una volta la i diacritica è presente nel manoscritto ma non 

nell‟edizione a stampa. 

v. 1209 iusta] FN corr. giusta.  

v. 1212 Spicherò] FN corr. Spiccherò. 

v. 1217 Un‟alma] S Un alma. 

v. 1222 Iuro regina] FN corr. Giuro Regina, S juro Regina. Non abbiamo modernizzato la i di 

iuro. L‟abbiamo riscritta così com‟è nel manoscritto. La j è una scelta di Solerti. 

v. 1223 li ginocchi tuoi] FN corr. le ginocchia tue. 

v. 1225 A i quali] FN corr. a quali. 
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v. 1225 che ho parlato] S ch‟ho parlato. 

v. 1226 D‟essequir] S di exeguir. 

v. 1228 dal grave] S del graue. 

v. 1229 d‟esse] S di epse. 

v. 1231 Delli alti Dei] FN corr. Degli alti Dei. 

v. 1234 a miei voti] S agg. a i miei uoti. 

v. 1235 Perché sei s‟inimico a l‟afflitta Dido?] FN corr. Perché sei sì nimico all‟afflitta Dido?, 

S om. perché sei inimico dell‟afflicta Dido? 

v. 1236 delli Dei] FN corr. degl‟idDei. 

v. 1237 iusta vendetta] FN. corr. giusta uendecta. 

v. 1245 Che può perder] FN agg., S agg. «Che può perder. 

v. 1246 che ‟l corpo] FN. corr. ch‟il corpo. 

v. 1249 di respondere] FN corr. di rispondere. 

v. 1251 poi che ‟l] FN corr. poi ch‟il, poi che ‟l. Ci sono due correzioni in questo caso. La prima 

scritta sopra l‟originale, la seconda è una glossa a lato. 

v. 1252 Qua t‟ha] FN agg. «Qua t‟ha, S agg. «qua t‟ha. 

v. 1252 de‟ cedere] FN. corr. dee. Questa è una glossa a lato. 

v. 1253 A quel che ‟l] FN agg. e corr. «A quel ch‟il. Nella glossa a lato si legge che‟l. S agg. «a 

qual che ‟l. 

v. 1253 Onde io] S Ond‟io. 

v. 1258 per fe‟ la mano] S per se la mano. 

v. 1260 iace] FN corr. giace, S jace. Non abbiamo modernizzato la i di iace. L‟abbiamo riscritta 

così com‟è nel manoscritto. La j è una scelta di Solerti. 

v. 1262 La tuo venuta] S La tua uenuta. 

v. 1263 Non sa lui] FN corr. Non sa ei. 

v. 1264 figliol] S figluol. 

v. 1266 no pò] FN corr. no può, S non po‟. 
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v. 1267 Dato li ha] FN corr. Datogli ha, S Datoli ha. 

v. 1267 lo Dio] FN corr. l‟odDio, S il Dio. 

v. 1269 securtade] S securtate. 

v. 1271 Non vo‟ più] S No uò più. 

v. 1277 reposo] FN corr. riposo. 

v. 1278 Già] FN corr. Già. C‟è una correzione evidente dell‟autore. La parola Già è cancellata e 

poi lo stesso autore riscrive sopra di essa ancora Già. 

v. 1279 Nel sommo] S nel somme. 

v. 1280 li altari] FN corr. gli altari. 

v. 1281 de i solenni] FN. corr. de solenni. 

v. 1286 antiquo] FN. corr. antico. 

v. 1293 in altre parte] FN corr. in altre parti. 

v. 1299 Dalli agitati] FN corr. Dagli agitati. 

v. 1301 Che equalmente via porton li alti] FN corr. Che egualmente uia porton gli alti, S che 

egualmente uia portan gli alti. 

v. 1306 Ohi me] FN corr. Oi me. 

v. 1313 l‟ungue] S l‟unge. 

v. 1315 pensar] S pensare. 

v. 1321 iusto] FN corr. giusto, S justo. Non abbiamo modernizzato la i di iusto. L‟abbiamo 

riscritta così com‟è nel manoscritto. La j è una scelta di Solerti. 

v. 1322 lacrime] FN corr., S lagrime. 

v. 1329 ohi me] FN corr. oi me. 

v. 1331 A i quali] FN corr. a quali. 

v. 1334 Tirar mi vo‟] S Tirarmi uo‟. 

v. 1338 Iove] FN corr. Gioue. 

v. 1343 li arzanali] FN corr., S gli arzanali. 

v. 1344 in su le navi] S in sulle naui. 
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v. 1345 a i venti] FN corr. a uenti. 

v. 1347 inimici] FN corr. nimici, S inemici. 

v. 1351 Ah infelice] S oh infelice. 

v. 1359 del foco] S aal foco. 

v. 1360 Da l‟infiammata] FN corr., S Dall‟infiammata. 

v. 1361 spalli] S spalle. 

v. 1362 vechio] FN corr. uecchio. 

v. 1367 de i compagni] FN corr. de compagni. 

v. 1375 il patre e ‟l figlio] FN corr. il padre, e ‟l figlio, S il padre il figlo. 

v. 1380 Iuno] FN corr. Giuno. 

v. 1382 a i mesti] FN corr. a mesti. 

v. 1384 Ch‟al fin] S ch‟a ‟l fin. 

v.1384 ascoltate] S ascultate. 

v. 1385 estremi] S exestremi. 

v. 1386 Se pur l‟ordin fatal, questo essecrabile] S se per l‟ordin fatale, questo excrabile. 

v.1387 al litto] FN corr. a il litto, S a ‟l litto. 

v. 1388 Iove] FN corr. Giove. 

v. 1389 Al men non possi] FN corr. Al men non possa, S almen non possi. 

v. 1393 misere morti] S miseri morti. 

v. 1396 in anzi] FN corr., S innanzi. 

v. 1400 Tu popul] FN corr. Tu popol. 

v. 1403 tregua o patto] FN corr. tregua di patto. 

v. 1405 del cener] S dal cener. 

v. 1407 Persequiti] S perseguiti. 

v. 1411 inimica e insieme] FN corr. nimica e ‟nsieme. 

v. 1412 Combattin] FN corr. Combattan. 
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v. 1413 descendenti insin ch‟alcun] S discendenti insin cha alcun. 

v. 1416 a i segni] FN corr. a segni. 

v. 1420 Mover] S muouer. 

v. 1423 Monstrate] FN corr. Mostrate. 

v. 1427 Come esser pò] FN corr. Come esser può. 

v. 1432 iusta] FN corr. giusta, S justa. Non abbiamo modernizzato la i di iusta. L‟abbiamo 

riscritta così com‟è nel manoscritto. La j è una scelta di Solerti. 

v. 1434 che ha] S ch‟ha. 

v. 1435 inimico] FN corr. nimico. 

v. 1436 traesti] FN corr., S traeste. 

v. 1437 commetesti] FN corr. com͂eteste, S cometeste. 

v. 1439 Dovessi] FN corr., S dovesse. 

v. 1443 Facessi] FN corr., S facesse. 

v. 1447 essequito] S exguito.
 

v. 1451 alli dui] FN corr., S alli due. 

v. 1452 lui] FN corr. egli. Glossa a lato. 

v. 1453 Restammo] S restamo. 

v.1457 quatro] FN corr. quattro. 

v. 1458 iacea] FN corr. giacea. 

v. 1461 da l‟armi] FN corr. dall‟armi. 

v. 1463 dui] FN corr., S due. 

v. 1465 iacere] FN corr. giacere, S jacere. Non abbiamo modernizzato la i di iacere. L‟abbiamo 

riscritta così com‟è nel manoscritto. La j è una scelta di Solerti. 

v. 1469 romore] S rumore. 

v. 1471 eron messi] S erano messi. 

v. 1474 fatte inimiche] FN corr. fatte nimiche, S facto inimiche. 
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v. 1477 ei] FN corr., S e. La e nel manoscritto è in glossa a lato. La prima lezione era lui, barrato 

dallo stesso autore che scrive sopra la parola ei. Ei è a sua volta barrato ma in questo caso, la 

penna sembra essere quella di Paganini che per essere più chiaro, oltre a barrare, scrive in glossa 

e.  

v. 1479 alle amate] S a le amate. 

v. 1480 stu sai] S tu sai. 

v. 1483 che ebbe] FN corr. ch‟ei hebbe, S ch‟ e‟ ebbe. 

v. 1484 sentimmo] S sentimo. 

v. 1493 espetta] FN corr. aspetta. 

v. 1494 Che l‟ora] FN corr. «Che l‟hora, S che hora. 

v. 1496 Iusto, iusta vendetta] FN corr. giusto giusta uendetta. 

v. 1501 Quanta fer] S quanta per. 

v. 1502 de i Penati] FN corr. de penati. 

v. 1503 In su i sacrati] FN corr. In su sagrati. 

v. 1504 Fecer] S fece. 

v. 1508 E il santo] FN corr. e ‟l santo. 

v. 1510 de l‟altrui] FN corr. dell‟altrui. 

v. 1515 iustizia] FN corr. giustitia, S justitia. Non abbiamo modernizzato la i di iustitia. 

L‟abbiamo riscritta così com‟è nel manoscritto. La j è una scelta di Solerti. 

v. 1518 iusta] FN corr. giusta. 

v. 1532 Per sin] S per fin. 

v. 1534 inimica] FN corr. nimica. 

v. 1537 Però che] FN corr. Perciò che. 

v. 1538 de i legni] FN corr. de legni, S dei legni. 

v. 1539 de i Troiani] FMg corr. de Troiani, S dei Troiani. 

v. 1540 Fenicia] S Phoenicia. 

v. 1543 Imaginate] FN corr. Im͂aginate, S Immaginate. 
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v. 1549 espettata] FN corr. aspettata. 

v. 1551 Brance] S Barce. Il nome della nutrice di Sicheo nell‟Eneide è chiaramente Barce. Non 

è chiaro il motivo per cui Pazzi scriva Brance ma questo nome è sempre scritto in questo modo: 

sia nella lista dei personaggi, sia nelle didascalie, sia nelle battute. Per questo motivo si riporta 

questa differenza tra il manoscritto e l‟edizione Solerti solo in questo caso, non ripetendola ogni 

qual volta il vocabolo si trova nella tragedia. 

v. 1555 li ochi] FN corr. gli occhi. 

v. 1556 lacrima] FN corr. lagrima. 

v. 1557 Ohi me] S Ahi me. 

v. 1560 Andian] S andiam. 

v. 1562 Tornar non pote or mai lo spirto fuggito] FN corr. Tornar non puote hor mai lo spirto 

fuggito, S Tornar non pote hor mai lo spirito fuggito. 

v. 1566 Qui iace] FN corr. Qui giace. 

v. 1566 solo inimico allei] FN corr. solo nimico allei, S solo inimico a lei. 

v. 1570 Or gl‟occhi stanchi in lacrime si resolvino] FN corr. Hor gl‟occhi stanchi in lagrime si 

resoluano, S hor gli occhi stanchi in lacryme si risoluino. 

v. 1575 almen far certo del tutto possi] FN corr. almen far certo del tutto puossi, S almeno far 

certo del tutto possi. 

v. 1576 lacrime] FN corr. lagrime. 

v. 1579 occhi mei che caso vedesti] FN corr. occhi mei che caso uedeste, S om. occhi che caso 

uedesti. 

v. 1582 iace] FN corr. giace. 

v. 1587 espettata] FN corr. aspettata. 

v. 1588 facci] FN corr. faccia. 

v. 1592 Pel mesto] S Pel nostro. 

v. 1592 Iove] FN corr. Giove. 

v. 1595 Fussi restato] S fosse restato. 

v. 1596 Si potessi] S si potesse. 

v. 1602 pigliar] S piglar. Nel manoscritto è presente la i che Solerti però non trascrive. 
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v. 1604 e in cotal] FN corr. e ‟n cotal. Glossa a lato. 

v. 1606 Al regal] FN corr. A il regal. 

v. 1613 lacrimosa] FN corr. lagrimosa. 

v. 1616 li alti Dei] FN corr., S gli alti Dei. 

v. 1620 facci] FN corr. faccia. 

v. 1624 Iusta vendetta] FN corr. Giusta uendetta, S iusta uendecta. Nel testo, senza alcun tipo di 

correzione, si legge uendetta. S scrive uendecta poiché così la parola è scritta in molti altri casi. 

v. 1625 ohi me, felice donna troppo] S hoi me, felice donna troppa. 

v. 1627 a i nostri] FN corr. a nostri. 

v. 1628 a letto] FN corr. al letto. 

v. 1650 Iacer] FN corr. giacer. 

v. 1655 essa] S epso. 

v. 1658 lo stomaco] S le stomacho. 

v. 1659 la spada] FN corr. la punta. Glossa a lato. S la punta. 

v. 1665 iacere] FN corr. giacere. 

v. 1668 con l‟unghie] S co‟ l‟unghie. 

v. 1672 quelli altari] FN corr. quegli altari. 

v. 1679 Apparechiato] S apparecchiato. 

v. 1689 E se fiato] S a se fiato. 

v. 1697 e pur per ciò] S om. et per ciò. 

v. 1705 lacrimar] FN corr. lagrimar. 

v. 1711 a me dentro] S om. a me. 

v. 1712 resolve in lacrime] FN corr. risolue in lagryme, S risolue in lacryme. 

v. 1714 poi ch‟i‟ fu] S poi ch‟ i‟ fui. 

v. 1721 Ne l‟aere] FN corr. Nell‟aere, S nell‟aere. 

v. 1727 Ancora] FN corr. Anchor, S anchor. 
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v. 1729 Iunone] FN corr. Giunone. 

v. 1730 La qual] S La quale. 

v. 1731 sottili] FN corr. sottil. 

v. 1732 Conoscemo] FN corr. conoscem͂o. 

v. 1736 d‟om] FN corr., S d‟uom. 

v. 1743 per ciò che avanti] S perciò ch‟auanti. 

v. 1754 Sacrato] FN corr. sagrato. 

v. 1757 Il quale] FN corr., S Il qual. 

v. 1758 Si resolse] S si risolse. 

v. 1759 invento] S in uento. 

v. 1763 Ohi me] S ahi me. 

v. 1768 volgo] S uulgo. 

v. 1769 d‟Ammone] FN corr. Ammone. 

v. 1771 l‟impie] FN corr., S l‟empie. 

v. 1773 de i tristi] FN corr. de tristi. 

v. 1777 stirpe] S stirpa. 
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COMPILAZIONE DELLA ENEIDE DI VIRGILIO FATTA VOLGARE PER SER 

ANDREA LANCIA NOTARO FIORENTINO 

 

LIBRO QUARTO 

 

Qui finisce la compilazione del terzo libro di Virgilio, e incomincia la compilazione del libro 

quarto. Il quarto ancor narra due piaghe della misera Dido, e come, infiammatase d‟amor 

d‟Enea, si palesò alla serocchia Anna. 

 

Ma la reina, già lungamente (1) fedita di grave sollecitudine, la piaga d‟amore nutrica ed 

è presa da non occulto fuoco; e, rivolgendo la notte molte cose nel suo animo, la mattina così 

favella alla serocchia: O serocchia Anna
1
, che cose me dubbiose nelli sogni mi spauriscono (2)!  

come grande oste venne qui alli nostri alberghi! chente si mostra elli nella faccia 
2
! come forte 

nell‟animo a sofferire e nelle battaglie! io credo certamente ch‟elli sia di schiatta delli dii: la 

paura mostra i cattivi animi (3): oimmè! in chente fortune fue colui gittato! che battaglie 

ismisurate raccontava egli! Se colui non fosse conflitto nel mio animo e non stesse fermissimo, 

io non mi vorrei congiugnere con legame di matrimonio ad alcuno uomo: poi che ‟l primo 

amore mi fallóe ingannata per la morte, a questa sola colpa
3
 forse pote‟ io inchinare. Cierto, 

dopo la morte di Siccéo, costui piegóe i miei sensi e il vano animo ristrinse; io conosco l‟orme 

della vecchia fiamma (4)
4
; ma io disidero in prima che la terra m‟inghiottisca, o che l‟onipotente 

padre colla folgore mi cacci tra l‟ombre, che io te, o castità, corrompa o le tue ragione disciolga 

                                                        
1
 Sopra riga: Nome proprio. 

2
 Sopra riga: Bello. 

3
 Sopra riga: D‟amare Enea. 

4
 Sopra riga: D‟amore di Siccéo. 
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(5). Colui me abbia seco, il quale mi si congiunse per li primi amori. Così parlato, cadde in 

grembo forbendo le lagrime. 

 

Il consiglio d‟Anna a Dido, e del loro sacrificio. 

 

Anna dice: O serocchia, più amata da me che la vita! e consola e confortala ch‟ella usi 

matrimonio, dicendo: Non curare l‟anime, non curare la cennere
5
 de‟morti, e però che non avea 

figliuoli, e però che da genti crudeli era intorneata, e però che forse costui, guidando li dii, 

arrivò alle nostre contrade. E con queste parole accese l‟animo e infiammò d‟amore, e alla 

dubbiosa mente diede isperanza e cacciò la vergogna
6
. E nel cominciamento intorneano li altari 

de‟ loro iddii e impognono sagrificii. Omè
7
! mente dell‟indovini ignorante di quello ch‟è a 

venire! che giovano luoghi e vedovi vestimenti (6)? la morbida fiamma manuca le midolle 

dell‟ossa, e intanto la segreta fedita d‟amore vive nel petto: ardeva la disavventurata Dido, e 

ismaniando cerca tutta la cittade, siccome la cerbia passata dalla saetta. 

 

Come la dea Juno, per impedire Enea pervenire in Italia, il congiunse con Dido. 

 

Poi che Giuno conobbe queste cose, così parlò a Venus: Tu hai quello che tu disideri: la 

pazza Dido arde: ella atrasse il furore per le sue ossa; sarà pace: facciamo dunque questo popolo 

comune, cioè delli Frigii e delli Tirii, e Dido serva al marito trojano. Venus consente alle parole 

e domanda il modo: e conobbe lo „nganno, cioè ch‟ella vuole trasportare il regno d‟Italia in 

Libia. Juno disse: Enea e la miserissima Dido s‟aparecchiano d‟andare a cacciare nel bosco: io 

                                                        
5
 Sopra riga: Di maritoto.  

6
 In margine: Perchè Dido si vergognava di pigliare per marito uno strano, ch‟avea rifiutato i principi 

d‟Africa. 
7
 In margine: Dice Virgilio.  



293 
 

 

spanderò sopra loro piova e tuoni: fuggiranno li compagni, e fieno da scura notte tinti: Dido e il 

duca trojano perverranno a una medesima spilunca: io sarò presente e congiugnerolli insieme 

con istabile matrimonio. Venus consente, e rise delli inganni che Juno ha trovati. Il seguente die 

dunque così avenne. Quel fu il primo dì cagion della morte; quel dì fu cagion de‟ mali. Nè 

ancora Dido per bellezza o per fama si muove, nè Dido pensa il furtivo amore: ella il chiama 

matrimonio, e con questo nome cuopre la culpa. Incontanente corre la fama per le gran città di 

Libia. 

 

La propietà della fama. 

 

 La fama è male del quale neun altro è più veloce; e per movimento vive, e andando 

aquista forze: in prima per paura è picciola; e incontanente si lieva a cielo e entra nella terra, e il 

capo tralli nuvoli nasconde. La madre terra generò colei, fortificata per l‟ira delli dii, veloce con 

alie e piè di pernice (7); miracoloso miracolo e spaventevole! la quale ha tanti occhi volgevoli 

quante penne sono in uno ucello; e tante lingue e tante bocche favellano, e tanti orecchi tiene: 

lievasi di notte e vola per mezzo il cielo istridendo per l‟ombre della terra; nè li occhi inchina al 

dolce sonno; e la guardatrice siede in sul sole (8) o in su la sommità dell‟alto tetto o in su l‟alte 

torri; e le grandi cittadi ispaurisce: così della composta bugia e della malvagità è tegnente come 

messaggiera del vero. Costei allora co molte parole riempieva i popoli allegrandosi; e così quel 

ch‟era fatto come quel che non era fatto predicava. 

 

Come Jove fece comandare ad Enea che n‟andasse in Italia. 
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 Pervenne questa fama al re Jarba, il quale avea conceduto il lido e ella il suo matrimonio 

avea rifiutato. Il quale, acceso d‟ira, priega Jove: Oi onipotente idio, vedi questa femina, la quale 

ischifò il nostro matrimonio, e ora Enea nelli regni è signor ricevuto. L‟onipotente esaudisce 

costui, il quale adorava con cotali prieghi e tenea abracciati li altari. E dio volse li occhi alli reali 

muri e alli amanti li quali avean dimenticata la miglior fama, e così favella a Mercurio: Va‟, 

figliuolo, e chiama i venti Zefiri e discorri coll‟ale e favella al duca trojano, e digli che 

bellissima sua madre no li ci (9) promise essere cotale, ma sì fatto che regerebbe Italia, e tutto il 

mondo metterebbe sotto le sue leggi. E colui obediente incontanente andò; e, trovato Enea il 

quale fondava già ròcche e nuovi palagi, e‟ disseli:  Tu, che edifichi ora i fondamenti dell‟alta 

Cartagine, e bella cittade, tu, tutto dato alla moglie, ordini, guai a te, tu hai dismenticato il tuo 

regno e tue cose: il signor del cielo comanda che questi comandamenti fosser portati per li 

veloci venti: Che ordini tu e con che isperanze cerchi tu riposi nelle terre di Libia? se neuna 

grolia di tante cose ti muove, né ti vogli afaticare sopra la tua loda, guata Ascanio e le speranze 

de lo erede Julo, al quale debono essere dati li regni d‟Italia e la terra romana. Tali cose dette, 

isparίo. 

 

Come Dido, conoscendo li aparecchiamenti del partire, favellò ad Enea. 

 

 Enea nel suo cospetto perde la favella, levati i capelli per ricapriccio, e arde di partirsi 

fugendo e lasciare le dolci terre, ispaventato per sì grande amonimento e comandamento delli 

dii; e nascosamente chiama li compagni e comanda che celatamente aparecchino le navi e 

l‟armi. Ma la reina sentì l‟inganni. Chi potrebbe ingannare l‟amante? Tutta accesa ismania per la 

cittade; alla perfine, bagnata di lagrima, favella ad Enea: O perfido, tu sperasti infignere questo 

partimento e poter far tanta fellonia? nè non ti ritiene al nostro amore nè la destra mano colla 
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quale ci desti la fede, nè Dido, la qual morrà di crudel morte? Io ti priego per queste lagrime e 

per la tua destra, conciossiacosa che null‟altro io stessa a me (10) misera
8
 lasciai per li nostri 

matrimonii; e se io alcuna cosa di te bene meritai, e alcuna deità ti fu dolce (11), che tu abbi 

misericordia della casa che ruvina: spoglia questo tuo fiero animo: la vergogna è ispenta e quella 

cosa per la quale sola io era levata alle stelle, cioè la prima fama. Oi (12), oste, a cui lasci tu me 

moritoja? se almeno io avesse prima avuto alcuno figliuolo di te, non mi parebbe rimanere così 

abandonata. Oh perchè altresì aparecchi navicare il verno?
9
 

 

La risposta d‟Enea a Dido. 

 

 Enea rispuose a Dido: Quelle cose le quali tu conti giammai non negherò, nè non mi 

vergognerò di ricordarmi di Dido infino che io mi ricorderò di me, infino che lo ispirto reggerà 

questi membri. Ma ora per comandamento d‟Apolline mi conviene ire in Italia: certo qui è il 

mio amore, qui è
10

 la mia patria
11

. E quante volte la notte cuopre co l‟ombre la terra, e quante 

volte le celestiali stelle si levano, la ‟magine del padre Anchise io sogno me amonisce e oscura 

mi spaventa, perch‟io frodo il regno d‟Italia al garzone Ascanio; ora altresì il divino
12

 

interpetro
13

 mandato da Jove mi recò i comandamenti: io stessi (13) vidi idio nel chiaro lume 

entrando nella cammera e la boce nelli orecchi ricevei: cessa d‟incendere
14

 me e te colli tuoi 

richiami: io non seguito Italia di mia volontade.  

 

Come Dido riprende Enea. 

                                                        
8
 In margine: Perch‟ io ti diedi me e ‟l regno. 

9
 In margine: Dèi intendere che allora era di verno.  

10
 Sopra riga: Teco.  

11
 Sopra riga: Cartagine.  

12
 Sopra riga: Mercurio. 

13
 Sopra riga: Messo.  

14
 Sopra riga: Di crucciare, Dido. 
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 Dido adirata rispuose: O perfido, io non credo che tu nascessi della divina madre nè del 

sangue dardano; ma l‟alto monte Caucasso t‟ingenerò tralle dure pietre, e li tigri ti nutricaro. 

Non gemisti per nostro pianto nè piegasti li occhi o avesti misericordia dell‟amante: neuna fede 

è sicura: io ti ricevetti bisognoso e gittato nel lido: e io, pazza, ti misi in parte del regno; il 

perduto navilio e‟ compagni da morte risucitai; omè! io, accesa, sono portata dalle furie. Ora è 

indovino Apollo; ora, lo interpetro mandato, Jove reca li crudeli comandamenti alli tuoi orecchi! 

Va‟ e seguisci colli venti Italia; cerca li regni per l‟acque. In verità io spero, se lo pietose deità 

hanno punto forza, che tu sopra li scogli riceversi tormenti, e che spesse volte tu chiamerai 

Dido: io asente
15

 ti seguirò con crudeli fuochi; e quando la fredda morte partirà l‟anima dalli 

membri, io, fatta ombra, in tutti li luoghi ti sarò presente. Tu, malvagio, sosterrai pene e io 

l‟udirò: questa fama verrà a me tralle infernali anime. Dette queste cose istravolse li occhi (14), 

e, lei caduta, le servigiali la portano nella cammera e nel letto la posano. 

 

Come Enea s‟aparecchia e non si pietà per parole. 

 

 Il pietoso Enea, avvegna ch‟elli disideri mitigare il dolore, ampoi compie li 

comandamenti delli dii e comanda tutte le cose aparecchiare. Le quali vedendo Dido della ròcca, 

piangea con dolorosi gemiti: Oi amor malvagio! a che cose fare non costringi tu i mortali? 

Ancora è costretta Dido con piagnere, ancora è costretta con prieghi cercare, e li umili animi 

mettere sotto amore, acciò ch‟ella moritoja (15) non lasci alcuna cosa a provare. Allora, 

piangendo, alla serocchia Anna favella, e dicele che vada ad Enea e prieghilo che almeno aspetti 

tempo più convenevoli. La serocchia porta l‟ambasciata e riporta, nè alcuna voce che lo possa 

piegare intende (16). I fati contradiano e Dio tura i piacevoli orecchi dell‟uomo: siccome i venti 

                                                        
15

 Sopra riga: Non presente. 
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indarno si battono la radicata (17) quercia, con fortezza la mente d‟Enea istà ferma e le lagrime 

si volgon vane. 

 

Come Dido scaltritamente fece sacrificio e congiurazioni. 

 

 Allora la disavventurata Dido, spaurata, priega per morire e hae fastidio di guardare in 

cielo. Acciò che ella più lievemente compia quello che ella ha cominciato
16

 e lasci la vita, la 

quale ponendo oferte in sulli altari vide spaventevoli maraviglie, cioè diventar neri li sacrificii 

dell‟acqua e li vini del sacrificio si convertiro in maladetto sangue; e della sommità del tempio, 

dov‟era l‟imagine del primo marito, sono udite boci di colui gridando; e il gufo con boce di 

morte fu udito la notte; e videsi nel sogno lasciar sola dal crudele Enea. Adunque, poi che vinta 

dal dolore concepea le furie, ha fermo (18) di morire; ella istessa con seco trovò il tempo e il 

modo. E con cotali parole assalisce la contristata serocchia, e col volto ricuopre il suo consiglio 

e colla fronte rischiara la speranza: Oi serocchia, i‟ ho trovata via da alleggiarmi, la quale o mi 

renda colui o me amante de esso mi sciolga: la sacerdotessa della gente di Marsilia m‟è 

insegnata: questa promette di sciogliere con iscongiuri le menti (19) e far istar ferma l‟acqua de‟ 

fiumi e volgere lo corso delle istelle. Tu, secondo la sua arte, ordina il fuoco e l‟arme dell‟uomo, 

le quali il crudele lasciò apiccate nella cammera: tutti li spogli e il letto del matrimonio, per lo 

quale io perii, vi pon suso. Ella disfare li ornamenti 
17

 dello iniquo uomo comanda e insegna la 

sacerdote. Dette queste cose, tace; e la palidezza le cuopre il viso.  Anna non crede quella aver 

conceputo tanto furore; e aparecchia quello ch‟ella comanda. 

 

Come Dido spermentò per negromanzia di rattenere Enea. 

                                                        
16

 In margine: Cioè il proponimento di morire.  
17

 Sopra riga: Distruggere amannamenti.  
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 Levata dunque la grande pira
18

, e la reina con ghirlande cuopre il luogo e con rami 

corona il luogo della morte, e asetta sopra le vestimenta d‟Enea e la ispada che e‟ lasciò; e la sua 

statua in sul letto pone, non ignorante di quello che de‟ essere. Istanno intorno all‟altare:  e la 

sacerdote iscapigliata trecento volte chiama li dii
19

; la quale dava mangiare al drago i li santi 

rami in sull‟albore guardava, ispandendo umile mele al Sonno e il fiero papavero (20). Dido 

istessa, sì com‟ella le ‟nsegnò, abraccia l‟altare iscalza dell‟uno piede e con uno legame ricinta; 

e la moritoja iscongiura li dii e le stelle che sanno la sua fortuna. Allora priega, se alcuna deitade 

ha cura del non diritto patto dell‟amante, giusta e ricordevole sia. Notte era, e i lassi corpi 

pigliavano i dolce sono; e le selve e li crudeli mari si posano, quando in mezzo del cadimento 

del cielo si volgono le stelle (21), quando tace ogni campo e le pecore e li uccelli, e qualunque 

cosa il latte nutrica, e li aspri campi tegnono nel sonno, poste sono sotto la tacenta notte. Ma la 

disavventurata Dido nè colli occhi nè coll‟animo piglia sonno: di ricapo si esanima (22) in lei 

l‟amor crudele; e con seco così favella: Ecco che farò io? domanderò io matrimonio di Numido, 

i quali io ho contante volte disdegnati? o vero intorneata colli miei, i quali a pena trassi della 

città di Sidonia, un‟altra volta ricercherò il mare? innanzi muori, come tu hai servito (23), e col 

ferro istravolgi il dolore. Tu, o serocchia, vinta per li miei pianti, tu prima con questi mali 

incarcasti
20

 me furiosa, e contradicesti al nimico: non fu licito sanza peccato di letto menare la 

vita (24)? Cotanti lamenti quella rompea nel suo petto. 

 

Come Enea, per comandamento di Mercurio, si parti di porto. 

 

 Enea ne l‟alta nave, già certo d‟andare, pigliava sonni. Essendo già le cose dirittamente 

aparecchiate, Mercurio in forma di idio li aparve con biondi capelli e membri belli e giovanili, e 

                                                        
18

 In margine: Pira era uno aparecchiamento di cose e gioje quando s‟ardeva alcuno corpo morto. 
19

 Sopra riga: La sacerdote.  
20

 In margine: Perché consigliò che prendesse Enea. 
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disse: O figliuolo di dea, come! dormi tu? stolto! non vedi tu quali pericoli ti sono intorno? non 

odi tu trarre i secondi venti? e Dido, certa di morire, ismania nel calore delle ire: fuggi quinci 

tosto, però che, se tu aspetti l‟aurora, tu vedrai il mare turbare e ardere li liti con facell‟ e con 

fiamme: fa‟ via dunque, rompi le dimoranze: la femina è varia e mutevole. Subitamente si levò 

Enea, e colla ispada taglia le catene e le funi con ch‟erano legati; e disse alli compagni: O 

nomini, vegghiate e tostamente isciogliete le vele: idio mandato dal cielo comanda che la fugga 

s‟afretti. O santo, quale idio tu se‟, noi ti seguiamo: sie con noi benigno e ajutaci. Quello 

medesimo afetto
21

 li tiene tutti del partire; pigliano li remi, corrono per lo mare e abbandonano li 

liti. 

 

Come Dido se uccise per amore di Enea. 

 

 Come primamente la reina vide ischiarare la luce e andare di sulla ròcca il navilio colle 

vele, tre volte e quattro colla mano si percosse i bello petto, istracciossi le bionde treccie e 

grida
22

: Andate, portate tosto le
23

 fiamme, date delle lance (25) e cacciate li remi. Che dico io, o 

ove sono io? qual pazzia cambia la mente? O disavventurata Dido, ora ti toccano i crudeli fati: 

non pote‟ io lui o ‟l figliuolo uccidere e porre Ascanio in sulla mensa del padre, che ‟l 

mangiassse? o ambedue ardere e me sopra le fiamme gittare? Ma la fortuna istava in dubbio 

della battaglia. O sole, che cerchi tutte l‟opera della terra colle tue fiamme, e tu, Juno, interpetra 

e consapevole di queste cure; e se i fati di Jove servono, colui veggia indegna morte de‟ suoi e 

non usi la disiderata pace; ma caggia anzi il dì e stea disotterrato in mezzo il lido. Questo priego, 

questa ultima boce con sangue ispando. O Tirii
24

, asaggiate
25

 con guerra ogni futura 

                                                        
21

 Sopra riga: Volontà. 
22

 Sopra riga: Ai cittadini.  
23

 Sopra riga: Al navile. 
24

 Sopra riga: O di Cartagine. 
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generazione
26

 di colui: i liti combattano colli suoi lidi e li nostri mari
27

 colli suoi, e l‟arme
28

 

nostre aggiano guerra colle sue, e‟ nostri combattano co li suoi. Queste cose disse, e volgea 

l‟animo in tutti parti, cercando di rompere la luce
29

 il più tosto che potesse. Allora brievemente a 

Barce, balia che fue di Siccèo, favella: O cara balia, mena qua Anna mia serocchia e di‟ che 

s‟affretti di bagnare il corpo con acqua di fiume e meni seco le pecore e li sacrificj che ella sae; 

e così vegna: e tu stessa cuopri le pietose tempie colla benda. Date li sacrificj a Giove;  io 

aparecchiai i cominciamenti, e hoe volontà di compiere e di porre a le cure fine. Quella corre a 

fare li comandamenti. La disaventurata Dido volgendo la sanguinosa spada, bagnate le gote di 

tremanti machie (26) e palida per la futura morte, passa le porte dentro della casa, e sale furiosa 

in su l‟alto legnajo, e la spada d‟Enea, dono non domandato per usarlo qui, trasse del fodero. Poi 

vide le vestimenta trojane e il conosciuto letto, un poco con lagrime e con l‟animo aspettato 

(27), giacque in sul letto e disse novissime
30

 parole: O dolce spoglie, togliete questa anima e 

traetemi di questi pensieri: io vissi e compiei il coso che fortuna mi diede; e ora la grande 

imagine
31

 di me andrà sotterra. Cittade chiarissima edificai e le mura d‟essa vidi: io, vendicata 

(28) il marito, ricevetti pene dal fratello inimichevole. O me troppo felice, oh! benavventurata 

sarei, se solamente le trojane navi non avessero mai toccati li nostri lidi. E, la bocca fitta in sul 

letto tenendo, disse: Moriamo non vendicata… ma moriamo, disse: così diletta andare sotto 

l‟ombre: il crudele Enea scorga questo fuoco del mare e porti seco gli augurj de la nostra morte. 

Ella avea detto questo; e le compagne puosero mente, e colei vegiono caduta sopra la spada, e 

veggiono spumosa di sangue e sparte le mani. E battendosi a palme (29) va il grido cielo. 

Diabattesi tutta la città: e stridiscono tutti. Viene la serocchia tutta squarciata coll‟unghie, e 

                                                                                                                                                                                 
25

 In margine: Per questa bestemmia è da intendere la guerra che fu tra li Cartaginesi e li Trojani (Romani). 
26

 Sopra riga: Romana.  
27

 Sopra riga: Navi.  
28

 Sopra riga: Cavalieri e gente.  
29

 Sopra riga: La vita. 
30

 Sopra riga: Ultime.  
31

 Sopra riga: Fama. 
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correndo per mezzo costoro chiama per nome quella che morίa: O serocchia, disse, perché m‟hai 

tu ingannata? questo foco e questi altari e questo legnajo m‟aparecchiavano queste cose? Oi 

abandonata, che adomanderò io primamente? te morendo, me tua serochia per compagna 

schifasti! a quelle medesime fortune m‟avessi tu chiamata! quello medesimo dolore in quella 

medesima ora col ferro ce n‟avesse portate amendue! con questi mani compuosi questo legnajo 

e colla mia boce chiamai li dii della patria. E così detto, abracciando la serocchia mezza morta, 

col grembo lei sotto entrava, e con pianto la confortava e li oscuri sangui colle vestimenta 

asciugava (30). Quella grave, isforzandosi di levare gli occhi in alto, viene meno, e la piaga 

stridisce nel petto. Tre volte sforzandosi si levò per uno cubito; tre volte ricadde in sul letto; e 

cogli occhi isvariando, cercò la luce del cielo, e, poi che la trovò, pianse. Allora la onipotente 

Giuno, avendo misericordia del lungo dolore e della grave morte che Dido faceva, mandò del 

cielo la dea Iris, che l‟anima ch‟era in battaglia dal corpo partisse, e disolvesse i congiunti 

membri, però che quella non periva per fato
32

 nè per meritata morte, e Proserpina non avea 

ancora tolto il biondo
33

 capello de la testa e il capo avea dannato in quella parte del ninferno 

dov‟è Stige
34

. Dunque Iris
35

 rossa con gialle penne, traendo in sè mille varii colori, essendo il 

sole contrario vola, e sopra ‟l capo si puose dicendo: Io porto questo santo capello a Dite
36

 (31) 

e da questo corpo ti sciolgo. Così disse, e colla mano destra taglia il capello. Allora ogni calore 

insiememente discorse, e nelli venti la vita se ne vae. 

 

 

 

                                                        
32

 In margine: Cioè non era ordinata da li dii la sua morte cotale. 
33

 In margine: Cioè ch‟ell‟era ancora bionda sì era giovane. E opinione era degli Antichi che una furia, 

nome Proserpina, ne la morte togliesse a la persona uno capello di capo. 
34

 In margine: Istige è uno fiume d‟inferno, overo palude, là dove istanno l‟anime che si partono da‟ corpi. 
35

 In margine: Iris qui si pone per dea, ma, secondo i gramatici, è quello arco del cielo c‟ha molti colori, e 

però Virgilio qui il mette con più sori colori. 
36

 In margine: Dite è il nome della città d‟inferno.  
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NOTE 

 

LIBRO QUARTO 

 

(1) Lungamente fedita. Virgilio dice jamdudum saucia, che bastava tradurlo già ferita. 

(2) Che cose me dubbiose mi spauriscono. Questo sarebbe strano iperbato, simile a 

quello del Sabato Tessa ci fu mona sera; ma forse dovrà dir dubbiosa, avendo anche l‟Eneide 

suspensam; e allora ci sarà solo un pleonasmo di particella pronominale. Si noti pure che, in 

luogo dell‟insomnia tutto appiccato, è stato dal notaro letto in somnia; e così le vigilie di 

Virgilio sono diventati sogni del Lancia. 

(3) La paura mostra i cattivi animi. Virgilio: Degeneres animos timor arguit. Il Caro, 

facendo un idem per diversa:  

…… L‟alterezza è segno  

D‟animi generosi.  

E più fedele M.r Bartolomeo Piccolomini:  

Gli animi vil la tema accusa. 

(4) L‟orme della vecchia fiamma. Dante: Conosco i segni dell‟antica fiamma.  

(5) O le tue ragioni disciolga. Di qui il Tasso tolse quelle astute parole della sua Armida: 

Ahi, che fiamma del cielo anzi in me scenda,  

Santa onestà, ch‟io le tue leggi offenda!  

(6) Che giovano luoghi o vedovi vestimenti. Questa spiegazione è ben lontana dal testo 

che recita: quid vota furentem quid delubra juvant? 

(7) Veloce con alie e piè di pernice. Anche i piè di pernice!! L‟Eneide diceva: Pedibus 

celerem et pernicibus alis.  

(8) Siede in sul sole. Meglio! Udiamo Virgilio: 
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Luce sedet custos, aut summi culmine tecti, 

Turribus aut altis ec.  

che il Caro ci traduce:  

Il giorno sopra‟ tetti e per le torri 

Sen va della città, spiando tutto 

Che si vede e che s‟ode ……  

(9) No li ci promise. Cioè non cel promise. Par che avesse a dire non lo ci promise.  

(10) Io stessa a me. Così ho corretto secondo il testo della Eneide che dice: aliud mihi 

miserae nihil ipsa reliqui, e secondo gli altri codici. Nel codice nostro diceva null‟altro 

istesamento.  

(11) Alcuna deità ti fu dolce. Il testo dell‟Eneide dice:  

…… fuit aut tibi quicquam  

Dulce meum. 

Vedi mo‟ come qui si suona a doppio spropositando: meum letto per deum e creduto 

poter esser nominativo e accordarsi con quicquam, preso per pronome mascolino, spiegandolo 

per alcuno, quando è neutro e vale alcun che, alcuna cosa. Il Caro:  

……o s‟alcun dolce 

Avesti unqua da me.  

Il Piccolomini, anche meglio:  

Se beneficio alcun t‟ho fatto, o alcuna 

Cosa mia ti fu dolce. 

(12) Oi oste. Il codice nostro aveva io oste, ma sulla fede degli altri codici, che hanno oi, 

oimè, non abbiam dubitato di cambiare il nostro. 

 (13) Io stessi. Stessi fu terminato nel primo caso singolare in i quando riferisce persona, 

come in i, quando riferiscono persona, si terminano quegli, questi, altri.  

(14) Istravolse gli occhi. O giusto istravolse gli occhi! ….Virgilio dice:  

Aegra fugit: seque ex oculis avertit et aufert. 
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ed il Caro traduce:  

…… con disdegno e con angoscia 

Gli si tolse davanti. 

(15) Moritoja. Notalo isenso di vicina a morire, o che ha in sè cagione di prossima 

morte, nel qual senso è tuttora viva fra ‟1 popolo, comecchè non sia nel Vocabolario altro che in 

significato di mortale.  

(16) Nè alcuna voce che lo possa piegare intende. Ora facciamocelo spiegare da 

Virgilio: 

…... sed nullis ille movetur  

Fletibus, aut voces ullas tractabilis audit. 

(17) La radicata quercia. Il codice nostro aveva la rata, che noi abbiam corretto con gli 

altri codici.  

(18) Ha fermo di morire. Cioè: ha stabilito, ha fermato. Quei participii contratti eran 

comuni agli Antichi, e sono nell‟uso del popolo come: macolo, cerco, mostro, concio, trovo, per 

macolato, cercato ec.  

(19) Sciogliere con iscongiuri le menti. Questo le menti mancava al nostro codice; ma 

avendo il testo dell‟Eneide solvere mentes, e avendo le menti anche gli altri codici, l‟ho messo 

anch‟io.  

(20) Ispandendo umile mele al sonno ec. Qui si ritorna addietro, chè queste son parole 

già dette da Virgilio un buon pezzo prima.  

(21) Quando in mezzo del cadimento del cielo si volgono le stelle ec. Anche qui ci vuol 

Virgilio, che dice: Cum medio volvuntur sidera lapsu: le quali parole ci piace di recarle 

verseggiate in italiano da M.r Lodovico Martelli, la cui traduzione è ben elegante:  

Quando l‟accese stelle ad occidente  

Sen van da mezzo il corso, allor che tace 

Ogni paese e le fere e li augelli, 

E quei che stan pe‟ laghi e quei che stanno 
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Ne le spinose ville per la queta 

Notte, dal sonno vinti, facean leve  

Ogni pensiero ec.  

Sin qui abbiam recato la versione del Martelli, perchè sin qui è imbrogliato ogni cosa in 

quella del Lancia. 

(22) Si esamina in lei l‟amor crudele. Il testo virgiliano ha saevit, che par molto lontano 

dal lancesco si esamina. Considerato per altro che nel Vocabol. sono due esempi di esaminare (§ 

II.)  per mettere a dura prova; e che a‟ tempi di prima il porre alla colla o ad altri tormenti era 

mezzo comune di esaminare i rei, mi è parso che il si esamina nostro abbia certo significato e 

calzante, e sia buono scambio del saevit. 

(23) Come tu hai servito. Il servire, cioè il far piacere altrui, fa merito; e di qui, 

prendendo la causa per l‟effetto, dissero gli Antichi servire per meritare, come fa ora il Lancia. 

(24) Senza peccato di letto menare la vita. Virgilio:  

Non licuit thalami expertem sine crimine vitam Degere?  

(25) Date delle lancie. Invece di leggere date vela si vede che fu letto in Virgilio date 

tela. 

(26) Bagnate le gote di tremanti macchie. Virgilio:  

…..maculisque trementes 

 Inter fusa genas.  

(27) Un poco con lacrime e con l‟animo aspettato: come chi dicesse: Stata un poco 

lacrimosa e sopra pensiero. 

(28) Vendicata il marito. Lasciato cosi alla latina, come Virgilio ha:  

Ulta virum.  

(29) Battendosi a palme. Dante: Batteansi a palme e gridavan sì alto. 

(30) Li oscuri sangui colle vestimenta asciugava. Mi piace anche qui di recare i bei versi 

del Martelli:  
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Et abbracciando sostenne col seno,  

Forte piangendo, la sorella ch‟era  

Tra viva e morta, e con la gonna stesa 

Gli scuri sangui l‟asciugava.  

(31) Porto questo santo capello ec. Il Caro (per finir bene questo canto) dice così: 

…..indi sospesa 

Sopra al capo le stette e d‟oro un filo 

Ne svelse, e disse: Io, qui dal ciel mandata, 

Questo a Pluto consacro, e te disciolgo 

Da le tue membra. 
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