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C;OMPENDI() 

(Juc~t<) lavoro csamina la prcsenza di un'abbondanre produzione di 

hallalc ndla Ic[(cratura italiana del periodo romantico. È una rassegna che 

~mcnti~cc la proposta dei Berchet nclla sua «Lettera semiseria), il manifesto 

dei JOmanritismo italiano. Egli aHèrmù L.he l'Italia 110n posscdeva una 

lcttcratura popolare c, esscndo all'oscuro che in llalia ci fosse di già una 

rradizionc hallatistica, propose dt;e ballarc del Bürger come esempi da se-

~U1n.'. 

primi due capitoli di qucsro lavoro si softècmano sulle origini della 

hallal;} e 'Iulle prime ricorrcl1zc di qucsro genere lctterario in Italia. 

Nd rerzo capilOlo vcngol1o esaminati i maggiori esponcnti della balla

la popol.lre in halia: Luigi C.lrrer c Giovanni Prati. 

L'uhima parte cvidcnzia la prescnza di ballatisti ITIlOon ln Italia, se

guita da una conclusionc. 
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ABSTRAC:T 

This work deals with the existence of a wide hody of" halL".!!. in lIaly 

during the Romantic cra. Ir disproves (;iov:mni Bercher's um[enliol1 111 hi~ 

«Lettera semiseria», the manifèsto of Italian I~omamicism. lit: ar~unl rhal 

Italy did not have popular lirerature .1I1d, hcing unaware of" :ln l'xi!\lin~ 

tradition, he translated and proposed two of Bürger's ballad~ :I!\ cxample~ 10 

be followed. 

The tlrst two chapters of this rhesis concentralc on the ()rigil1~ of Ihe 

popLllar ballad and its flrsr occurrence in haly. 

The third chapter examines the major ballad wnrcr~ 111 haly. 1':11-

ricular attention is givcn to Luigi Carrer and (;iovanni Prati. 

The final chaprcrs are a discussion of Italy's minor ballad wfllcr:i, f()I

lowed by a conclusion. 



I.e pré~enr travail cxamllle la présence d'une vaste production de bal

I.lde~ populaires d.ln~ la liuérarure iralienne du romanrisme. ce qui va à 

/'encol1lre de la thbe de M. Berchet expriméc dans la «Lcrrera scmiseria», le 

manile~le du romanti~me italien. Scion Bercher (qui, de toute évidence. 

Il 'étail pa~ .lU couranl J(~ cerre tradition), l'Italie ne possédait pas de lit

lùalllfl' popul.lire t'l, ~~ar COI1SéllllCnr, il traduit et présenra deux b.lllades de 

Bürger comll1e des exemples ;llluivre. 

Les deux premier~ chapitres de cc[[e thèse se concentrent sur les ori

p,ine~ de 1.1 hallade et sur ses premières apparitions en Italie. 

Avec le troisième chapitre nous passons à l'analyse des grands écrivains 

de h.lll.ldes: Luigi Carrer el (;iovanni Pratt. 

LI dernière panic e~t ulle dillcussion des auteurs mOIns connus ayam 

écrit des ballades. Une condu~ion termine le (Out. 
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LA BALLA T A KOMANTICA IN Il AllA 

Capitolo Primo 

1. Sull'origine della balLata 

Quando si esamina la poesia popolare, il MIO ~rc~S() appcll;lIivo IcnJe 

a situarla rra il popolo, uniformandola ai suoi gusti e, ad un 1 l'Ill po, .Ii :-,uoÎ 

valori culturali. l'cr quesro rnotivo sussÎMe la propensÎollc ad attrihuirlc' 

caratteristiche cd anributt debilitanti. Nclla Mil opera l'(}(,sù, POPOf'''f t' 

poesia darte, 1 Benedetto Croce csprimc un giuJizio dirimcntc c illul11i

nante, teso a supcrare le srrertoie dei prcgiuJizio appena mcn/.IOI1:1I0. l'cr 

il filosofo ((Dove la poesia popolare è poc~ia, (:,t,sa non ~i distinguc d.l quclla 

d'arte e, nei suoi modi, rapiscc c dclizia.»} Ed è [r:tOlite !'cntimcntl c~prc~~i 

senza ricercatezza, lingua c forma Ji f.1cilc accc~~o che. pocrÎ comc (;io

vanm Bercher, i sono riusciti a laggiungerc gli s:rati popolari, o/frcnJo loro 

Bened,.[(o Croce. l'nesta popolnre e pors •. 't d'nrlr m.m L.llerza. 1')')7) 
Ibid .. P 4. 
(Mllano ) 781-Torillo 1851) (;iov.lI1n1 Ber-hel ru POCI,I, )l.mIDla l' .lIlIore l.il h.lll.llc 
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l'mOllOI1I, idl'ali, metl' III deccnni di dipcndcnza politica da parte 

dcll'Ilalia, 

l'cr un f1lo!-.of() l' Ic((craro comc Giambattista ViCO,4 la poesia è una 

LIIHa~ia f.lI1clllllc!-.ca lhe anima c colorisce passionalmente. Infarri egli sri· 

maya la f~lflla~ia più che 1.1 ragione. (~uindÎ resta il fatto che questa forma 

d'.lne, chc 11.l~CC !-.pol1taneamcntc (orne csigenza intima, non ha la sua 

lin ica dil110ra ndla poesia d'arrc. Ha scde anche in quclla dcfinita " po· 

l " po <Ire , 

(:on Johann Gorrfricd Herder~ si giunse alla distinzione rra poesla 

d'anc c llOe~ia po po I.\fC, Jico(omia nota in Gcrmania con i tcrmini di 

Kumttlicbtung l' Ji Volksdichtung. h Dai medesimo scrirtore ci proviene in· 

EH t i lIna caregoria conccrtualc hen nota durante il romanticismo, eioè 

l'.mima collcttiva JcI popolo. Ed è proprio da qucsto complesso di con tri· 

huri c.m'inali dte ci viene r.llTrancamento della poesia popolare/ L'intento 

di una ~il11ilc invcstitura non è atfaHo quelln di voler srnentlre oppure ae· 

lantonarc le opere c1.1ssichc, perché dopoturto la loro ccntralità cd l'sem· 

p!arir;) rimangonC) indisclisse, Ma con il romanticismo affioro l'esigenza di 

ulla Ictfcr.1tura più OSl110lÎca nei riguardi della realtà, quindi dorata di una 

propl'mlonc p0f'ulista l'Mranea ai c.lnoni classici. 

1 N.lpoh 1 (,(,/{-I '~.i) (;I.lIl1h.IIII~',1 \' KO prop.lgù l'lde.1 d. ~enso, fJntJSIJ e raglone nell'uomo, e la lànta
\1.1 fu lIIn~ld("r.II,1 hUlIl' llt·lr,1rIl' l' dei 11l1gU:lggIO. 
II • "I-IIHI\) loll.lnn l;ollined lIader tu tllllsl..lln e \lrtltore ledeKo. 
Arm.lndo H,lldulIlO. ,,1.1 h,III.".1 rorn:IIlIlCa", III IJlzlOnllrto Crtf/CO dt'I/a /(It(ratura Italrana (Torino: 
l'ITT, I l )7';),1-' 

~1.\fI\l \'UI'I'I\, II ROIII,lII/h"J1/n 11{1l111.1 rdll.lOnl SludlUm, \986),77 
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Tra le novità arrecateci dalla letteratura romanuca ~I IroV.l .lppUI1W 

la ballata, un gcnere di poesia popolare. un componimento che. lOllll' Il' .11-

tre forme ll'tteraric dei pcriodo romantico. COI1lP0rl.1 in gr.1Il p.lrle JI ~l'l1-

timento. la fantasia. piutto!\to che il ra'lionalislllo u.'lchralO d.Ii 1l\'.lVl

mento illuministico, Contrariamcntc a ()uanro porrl'hhc Llr pl'l1\.trl' il 

nome. l'ssa non è una f()fma dl'rivata Jalla ballar.l petrarchc~c.I: non VI ~()no 

né metri, né schcmi prosodici. né stilcrni. né moddli lin~lIislici lOl1lllnl tra 

questa e quella, lnolrrc i rispl'nivi pubhlici ~()n(). pur telll'ndo COI1IO dcl 

decorso sccolare di tempo, quanto di più diametr;\(mcnre di~u)MO !'.Î pm!'.a 

immaginare, Qui, in cpoca protoromanric.l l' rIll11.lIlt1Ca I.t hall.lI:! pre~l'nla 

ritmarure e cadenzature molto l'orti. tamburcllanti l' lali J.I Llprale l'al

tenzione anche dei meno eruditi, Non VI Mlno alrernanze di grllppi 

polimetri e gruppi cndccasillabici: tutro ~i ~nocci()la ~1I11() !'.tc~~() fil mo 

incalzante cd e1ementare. con rime () baciatc 0 immcdiatamcllte lon-

catenate, cui non di rado vlenc ad aggillngcr~i 1'.1~~()nalll..l. d,.,tnhuil.l 

liberamente," Lc trame, pcr 10 più passionali. orripilallli e .,.lIJglllllarie. 

~()no pure di stampo popolare c si associano idcalmclllc ;1I riulll l'cr 1 rapiJi 

sviluppi ùell'azione e per la loro eHlcacia a tl'ner dcstl' le altl'nz\oni dcgli 

Se SI tlene conto che ln alome p~r1:ue rrglOnall ddl'arro .• Iplnll \1 fI~umrr~nll 1(, Illlldw ru OfU'/17e lI. 

meiafonesi. non è da e~c1ude;cl ch:: j·,.IIJller:l7lone pure ~'I ~()pr~VVIV." Plll 11·1\.'ll'!lIt'I1!t' l hl' .,hruv!·. f dl 
chiara proveOlenza anllco-ancesrrale. VUOI germanlca. VUOl teltlG. E da norare cltc 1'.11I1I11"r.1I10/lC fi

compare ln modo perslstente nclla ver~IOIH' lIah;:!!a dell'O\\I.,". 111 ('ndetol\.!!..hl \uoill. III.' \CII1a 
nma. La ballala non ~ gutndl pro<;oolcamcnre rJlOnduc,bllc alla lt"lfer:llur:l Il:,11.111.1 (1II'ppllrt' ., (.1\1 
"limite" come Il Cesarof!I). ma al Il nge pmllosro aIr .. dIZIOIII orall molto r.ld ILale Il,,11 ï 1.111.1 \CIII"/1-
Irtonale e un po dovungue ln Europa. tome arre~lano vau prodolll pl/I'IIU dcll'epot:l 1\[>lr,1I1 .1 '1"1"\10 
genere. 
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uJirofl demot iCI. Turravt:l. Illcntrc in Scozla e in (;ermania il genere è 

(entrai i~~il11() ri!lpetw ;llIc vic macstre della grande pocsia romanrica. in 

1 talia la hall:Ha eeccde il limite di gllardia dei mal ~opiti rigorismi c1assici e 

lle(H.Ia~~ic; c qUIl1Ji ~i river~a vuoi ncll'ahbondantl~sima pocsia in lingua 

rq~iollalc. vlloi in quclla popolarcgglJnre. in chiave minore, di seconda fila 

imoll1 ma. come appull (() è ru na la produzione ballatisrica dei Carrer. AI 

gel1erc lu a!'.~cgnat() il nome di "halhua romanrica", plOprio perché fece 

p.me dd pnmo romantici\mo jtaliano. Risuha comunque difficile dare 

lIlla deftniZlone cal.~anrc di raie componimcnto, visro che traspaiono 

diver!.it~l da un hall.ltisra all'altm, come vcdremo in seguito. Sono inoltre 

reperi!>ili diflt'Tel1/c in un medesirno scriuore. 

Prim.l di pas~are ad un 'anali~i concrera della ballara neI corso dei pe

riOllo romantico, bi!.ogna pure attardarsi sull'origine di tale genere. Un ar-

1 icolo di SergIO Baldi. vcrtcnte :,,'ull'origine deI significato romantico di halla

III,') el1I.trille.l i van !.igniflcati che il gencre descritto con il nome di balla ra 

11.1 .1~Sllnto d.llle ortgini sino all'era romanrica. Stando a quanto risulra da 

"lue~((} ~tllJi(). ci ~I .Ivvcde che con 10 stesso termine si disegnano due generi 

complcramcnre ~li~!.i. Il primo è imperniato sul f~more metrico, mentre il 

sl'condo pnvilq~ia piurtosro il conrenuto. Il primo consiste di compo

nimcl1ri lirici in versi Il' cui ~rrnfè sono connesse rra di loro da un rirornello 

ohhlig.lro. di alcullI versi. Il secondo invece è cosriruiro da opere epico-nar-

" 
" , . 
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rauve, Ji [Ono popolarcggranrc, con lIll Illctro tl'U,lStiCO l'he. per l'vuan.' 

ull'ecccssiva unif()rmHà, puù p,lssare d.ll ~l'nl'n,lfi() all'oftoll,lrIo. (~lIil1di 1.1 

differenza rra <.}uesti due gencri consiste l' ndi.I diVl'r~it:t dei 101 0 Illl'tri l.' 

nello scarro rra i rispcrrivi conrCIllUI. 

Il pnmo affonJa le suc radici nelle IraJi/.ioni rolllan/l'. Illt'ntrl' il 

seconJo è cararrerisrico della "h,lllaJ" hritoni(()-insul.lrl~, divlllgat.I~/ LOn la 

pubblicazione deile Reliques (~fAllcll'm FngùsIJ "(Jetry.1II puhhlic.lll' d.ll Percy 

nel 176'5. l'cr codes te ragioni, mcnrre per i rrance~/ e l'cr gh Il.111.1111 l,Ile 

componimento comporrava lino ~chcma metrio) lIllIen. per gh ~luJi()~i 

come il Child, la ballata l'ra piurtmto «,Hl t'pic ~()ng in lyric Vl'r~('~~.11 LIna 

definizione di moita importanza a propo~it() della hall.lIa romanilla. l.a 

duplicirà d'intcndimenti evocata Jallo ~tcSS() termine è (}uindi a!.crtvlhile 

aile diverse origini di quelli che, .1 (tllri gli effetti pratici, ..,i P()~~O/H) 

considerare come due generi diversi. ln ~q~lIito il Baldi li (i)fIIl~lC un 

resoconto della specializzazionc dei rcrminc 111 quc!lriol1c l' ~r)Jl'ga le ra

gioni della prcscnza di due accczioni ranre> divcr .. c. 

ln Inghilterra, verso la fine dei <Jua((()rdjcc~im() .,ecolo, (;co(rrey 

Chaucer vi si rifcri come ad una "canzone da ballo", cvidcm.ianJo LO~i il 

rapporto notevole rra il ballo c la pocsia. Ba~ti vcderc la I.exend or (;mul 

10 Thoma~ l'ercv, Rdtq/w olAnctrnt Fng/uh P()l'lry, (1 ondon 1 1 )o(hlry. 17(,')), hv 

Il .. Ballad fJoetrv", III /oimson s IJmvrrsall:ncyc!op,dlfl, 1B{)~lIln, J 'J01), vol Il 

7 
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Women, JI1 cui Jelle hamhine canrano, JanzanJo, la ballata Hyd, Absolom. 

l!Jy gille trl'SSl'S dae,u 

Nei perioJo ~llcce!lsivo le opere Ji (kcleve l \ e di LyJgatcH prcsenta

vano dclle '()rmc ~Liolrc, creando cosi un chias!11o tra Janza e schemi 

Illctnci.'~ Nd ~cwlo decimoscrtimo si arrive') incvitahilmcnre alla congiun

I.ionc dei !ligniflc:ln Ji "poem" l'Ji "hallad". A quesr'cpoca intàtti la ballata 

fini con !'ingloharc i vcrSl, il ballo l', OVVlamenre, pure la musica. Nd casa 

dei!' 1 nghiltcrra, L, !litua1.ione Cfa Jlversa proprio perché le rre componenti 

della canzone a ballo, teslé mcnzionarc, non crano altro che rre semplici 

L:lrarrCriMilhe Iccnichc. BiM)gna Jire che nel 1545 l'Ascham collocù la bal

lala Ira Ic J.lI1ze, della cui componenre poerica si poteva benissimo f.1re a 

mcno, vi!lto che la ballatJ !Ii poteva anche fischierrare. 

Neill) ~chcma l11etrlco l'u incvirabile un muramento. con un conse-

guculc di!llanl.1all1cnto J.lgli schcmi rradiziona!i c l'introduzione Jel ri

lornello .llIa chim.1 Ji ()!~ni srro{;,. Anzi nel perioJo elisaberriano si instau-

1 il LI nlOda di chiuJcrc ogni Mrof~l con un proverbio. Nonostanre i vari 

l..lInhi.1I11cnti c ~ignitlc.Hi attrihuiti alla ballata, nella prassi inglese il ri

lorncllo diVl'nnc un ohhligo asso!uto anche nel periodo post-elisabettiano. 

Non l)J~()gna dimcnricare che la ballata. oltre al suo correJo musicale, , 

1 hf 1 t'gmd tli (;lItln \\"011/(//. cd. ~kc.m. lc~to A. n' \')4. Cil da SergIO S.lldl. Op.CII .• p . .l23. 
~ H.lldl. op lit Il 223 
Il 11 dt' 111 

\ !>"km 
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possedeva tutte le Luatterisriche rradizionali dei rc:pertori poel H:i dei 

canrastorie. 1 versi disinvolti. popolareggianti e caoerll.ati delle h.tll.ue 

vertevano soprattutto su vlccnoe di guerra, Ji t:lide ddiHlI()~e l' dl orrore, 

oppure su vicendc amoro!lc. Con <Juc:sro !Ii .11 rivi> ad una l'efl.1 amni, ;'1 con i 

"popular poems", contribucnoo cost a d.ur al terminc "halla\.l" ljUc:I UHl

norato denigrarorio che q uesto gellere conservi> l'loi fi no .tll' i n i'/io 

oelI'Ottocento. È con l'intcrvenro di Ritson ll, che si rimd .1 «Hlll'rire lIll 

cerro carisma alla ballata. Prima dei Ritson i terlllllli poan, j(}ng 1.' !J1l1/,u1 

erano adoperati senza alcuna Jivcrsità SpCCltIC.l. lnfattl nel J 723 il Philip!l 

inritolà un suo lavoro A Collection of Old Hal/ads," mcntre l' .\Il1l0 

successivo Allan RamseY'H inrirolh Ic propric opere A (,,!lec/ioll 01' S(IIll 

Poems, mentre 10 sresso aurore inritol:...va un 'altr:l !lillogc poclica A Collec

tion of Cnoice Songs. Nes~una raccolta presenta compOlli'ncllti pro~()di

camente uniformi. Menrre Ritson, nella !lua opera dd 17')0, alfernl.lva 

chiaramente che le «Ballads may be JescnbeJ :t!l !lhon narrative pocms, 

each cclebraring real or fancieJ l'vents, and !luitabll' /()r singlllg or chanrlllg 

to sorne simple natural mcloJy. They often arc, hut ollghr nOI, to hl' 

confounded wirh !longs, which properly !lpeakll1g are the more poli!lhed 

and artistic vehicles of sentiment, expression. or even Jl'!lcriptiol1. nl 'l hl 

infatti proprio il Ritson a dichiarare che non si potcva \cambiarle pcr 

canzoni che si limitavano ad esprimere un !ll'ntimento oppurc per 

AncÎmt Songs from th~ Tlmr of Kmg Ifmry thr Tlllrd ln thr RrvolullOn (l.ol1dra. 17'JO) 
Ambrose PhIlips. A C.olltctlOn 01 Old Ba/lads (Londra, 172'3) 
Allan Ramsey (1686- 1 758) ru poela SC07Zese dl tonD flnpolare l'lIhhll<.ù A L"IIrtltOn (}I,\((JtJ l'(}mu /lei 
1724. 
Op, Cil , p. 72 
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descrivcre ~()mm:1riamcnre LIna data siruazione. Attcsto, nella medcsima 

()per~l. che la hallata non cra alrro che una poesia eHlmera che pre~c.:nrava 

de~li cvcnri, parto dcll'immaginazionc, 0, al limite, anche aJerenri alla 

Icahà. ma pur sempre correùari da facHi arietrc. 

La diffèrenza tra b311ate saririchc cd epiche non rrova commento nel 

Rirson. perché sono caratteristiche che emergono soltanro duranre il sccolo 

~c~ucnte. cioè l'Ouoccnto. Anzi, proprio all'inizio dell'Ottocenro tale 

gcnerc fu conliidcrato come il più eleganre ùella poesia popolare. Ci si con

vinse che la hallata epica era davvero quella che risaliva aile origini. 

1 nevilahilc il fè)rte richiamo evocato dalla parola ballad e l'amico termine 

medio-Iarino bal/are, che eviJcnzia il nesso rra l'anrica poesia epica e la 

danza. Si cerco infani rra il popolo i residui della poesia epica propria dei 

giullari c il gencre ballarisrico si propago in tutta l'Europa. 



1 

.. 

L..J BAI.L-ll:1 RUA/AN net! IN {TAllA 

Capitolo Secondo 

2. Le prime rÎcorrellze de/la bal"zta romantica i" !ta/ia. 

Tra quanti - contemporanei e posteri - hanno commcl1tato sul

('npportunirà del suggerimenro contenuto ncll'articolo di Madamc De 

Staël. ne La Bibliuteca Italiana, nessuno menzÎona il f;ltto più pcrtinentc: 

che se l'autrice De l'Allemagne (trattaro nel quale El ripetuta prova di 

conoscere non solo i canoni del romanticismo, ma anche i rncccan i~l1li pri

stIll 1 e fondamentali della creazione letteraria affrancara da vincoli ercdi-

t:.tri) aveva ragionc circa la ncccssità di un 'immissiollc di tillEl J>0polarc 

nell'asfittica compagine letteraria italiana, dei tutto crrata cra illveC(~ la ~lIa 

Jiagnosi circa l'asscnza Ji g~ncri poetici popolari in Italia. Certo il ~llO :Irti

colot dal trasparente titolo Sulla maniera e l'utilità delle traduzùml,' è ~enza 

aleun dubbio il primo e più importante passo verso l'afTc. mazione dei 

movimento popolare in Italia, ma c'è (tanto per cvidcnziarc l'ortiea ridorta 

della Staël in matcria di Icttere iraliane) rra la Staël c (;octhc lIlla f(mda-

Alme-LoUise-Germame Necker Mddame De Stad. "Sulla manIera e J'ul/llli! delle 1r.ldIIlIOlll-_ Ile I.a 
R,b[,ottCll Ita/llma. gennalO. 1816. 

1 1 
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mcntale diffcrenza rispctto alla fcnomcnologia letteraria della penisola: 

Coclhe ~apcva l'ilaliano, e persino' alcuni dei suoi dialetti, tanto bene da 

poter comporre in quelle lingue, la Staël no. 

Le ()s~erv;l1.i()ni della St.l(~1 ~i limitano lJuindi ad un camplOnano po

cuco Ira~cclto fra le opere dei culrori ddl'esrremo arcadismo e dell'im

peraIHe l1eoclas~jcismo. Lc ballarc, che si sarebbe dovuro imporrare, rra

durre ed illneSlare sul falone della letteratura italiana, crana invece già 

pre~cnri in quanrità rigurgitanri in Italia, ma a livelli non osmotici ris pet-

10 la prodll1,Ïone canonica. Qui, cc:to, bisognerebbe introdurre tutra una 

disgrcssionc circa la paradossaJe non fJopolarità dei popo/are in Italia, cioè di 

come raie massa di Ictreratura popolare (come rrasparirà poi dalle raccolte 

dei Nigra c dei Pitrè) non rrovassc ricezione nei repertori dei vati accre

ditati (menrre invecc l'aveva rrovata, mutatis mutandis, nel ventaglio della 

pf<'duûnllc di BrelHano, di Schiller c di Goethe): ma da qui ad asserirne 

l'asllcnza totale il passo è lungo e J'argomentazione della Staël è campata su 

una ~1(u.lZionc prcllunta, non rcale. II limite. quindi, della raccoman

daziollc della ~crirtricc franccse è ~e mai quello di auspicare traduzio"i, 

Illenrrc in Icahà non occorrcvano che riprese e adattamenti. Questo, tut

(.1Via, .lvrcbbe comporrato una revisione ab imis dei romamicismo italiano: 

il rill110VamCIHo auspicaro d.llla Staël avrebbe poturo farsi tramite una 

scmplicc ;1ssunzionc dcl popolare e dcl regionale nell'alveo dei classico e del 

llazlOnalc. 

Varrà la pena di ricordarc ch(! la polemica deHa Staël era dircrra con

rro il grcrto c attarclHo c1Ltssici~mo che, secondo lei. impt'f3va nelle lettere 
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italiane; tale atteggiamento pare perlol11eno contraddittorio ~e si pen~a che 

tra i personaggi cclebrati neI sccondo romanz() a Sf()(llfo 1()Clemente aulO

biografico, Corinne ou de l'Italie (180?) vi si rcpcriscono Vinccm.o Nlonti. 

Pietro Verri, Ippolito Pindemome. Antonio C.lIlova c Mclchiorlc (:esa

roui, cioè i coritèi di tali tendenze. 

Vista quindi da una prospettiva che indllda nel suo comprcn~orlo 

anche i vastissimi materiali della produzione popolarc. la polcl1lica della 

Staël - cos1 informata in materia di lettere europce - ~i riJucc .1 I11Cro 

spunto 0 invito palingenetico a livello di quelle italianc, che lei COIlOM.:C 

solo di seconda mano. Il SUD invito a tradurre dal tcdcsco c Jall'in~lcsc è 

più l'eco di raccomandazioni reperibili nell'opcrato di Aurelio dc' t ;iOl'gl 

Bertola l e di Melchiorre Cesaroui c (un'attività - qllella della tradllziollc 

- che l'ra già giunta a livelli febbrili all'inizio Jcll'Orroccnto), chc 

l'oculato responso di un conoscitorc dei mali lcttcrari nostrani. SOHO 

questo punto di vista i saggi inglesi dei Foscolo rappresentano llno ~p;lccat() 

molto più convinccnre delle alternative di rinnov;JmC/HO .• dibil i agli 

aspiran ri m'Vatori della letteratura ital ialla. 

Le Reliques ofAncie1't hnglish Poetry, pubblicatc da Th()ma~ Percy nd 

1765, si situano rra le prime sillogi apparrenenri ~ll nuovo gcncrc. Il mcJc

simo lavorD incito Gottfried August Bürger a rrapiantarc la hallata inglcsc 

in quella tedesca. i Quesr'lIltimo ha il meriro Ji avcr 6viralizzato il gCl1crc 

~Rimi"" 1753-')8), tradultore d. Salomon Ccssner c aUlure dei Ir.Ulall !dta dt/lit /'Ol'J/(I a/tmtm,UI (177'») 
t /dta dt/ta bt/Iit ktttratura a/tmannll (1784). 
POsslblle. ma non paclf1c3 splegazlOnt', avanzal3 nclla voce "Ihllale", ncl IJtzlonarlO crltlCO "tI/fi 'tilt

ratura Italzana, (Tonno' lJTET. 1')75), 1 n. 

13 
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balléHiMico che fu in scguito ripreso da grandi poeri come Goethe. Schiller 

c Uhland. Scnz'alrro la Eleonora 4 c il Cacciatore fèrOt:e ~ sono le due ballate 

lhe più a f~,ndo hanno inHucnzato la nuova !etterarura iraliana. Tradotte 

dal Berchct, c~se furono incluse comc modclli nel famoso manifesro del 

1 H t 6. 10 La balla(a si diffuse man mano nelle varie leneraturc d'Europa. 1 

maggiori cuhori inglcsi rurono William Wordsworth,? WaJ~er Scott,1I 

Samuel Taylor Colcridge') e Robert Sourhey.1n ln Francia è doveroso pen

sare :1 Victor Hugo,1I mentre in Spagna il principale cultore è Don Angelo 

Saavedra, Duca di RivasY 

Pcr quanto riguarda il Berchet, il suo primo tentativo risale al 1809, 

quando tradusse per la prima volra la ballata Edevino, traua dal capirolo 

VIII dei Vicario di Wakesfield, pubblicato da Willi::1m Goldsmith nel 1766. 

Aggiungo che cgli urilizzô, per le Sile composi7ioni, il nome di "ballata" 

FUll •• Jelle plU helle ballate ofleneel dal Bur~er. In cui SI narra 1 .. scguenre slona: Und ra~azza cerea 
IIlV.mll Il ~110 lidanlalo Ira • soldau e non rrovanJulo IIlvoca la morte, La notle ~eguente qualcuno bussa 
,111.1 'II .. purt.l: n~ult.1 r"crc Il mu 1Il11.1I110ralO. ,-he le ch.edc d, .lnuare a lJvalio <.011 lUI, L:! giovane 
donl1 .•.• tlella volenllen c Infllle ~, rnrov.tnO III un clmilero. dove s. accorge che Il suo lidanzato non l'ra 
.Ihro dit' 1.. morte vell1lt3 a prenderl.1 
l' lin ',l''r.1 \',III.lIa dr! Bur~er dll' ~. lI11perm:l m (Iuesra narraz,one: Due cavai". uno argentaro c l'altro 
11111 ,Iwlor lh fuoco. ,,)Ill) .!lCo11lln .11 COllle dei Rt'no 'l,l:Indo quesr'lliumo l'Ke a cavallo Il primo tenta 
dl l'vll.ue '111.11~!."1 .l1IOlie crudcle da pane dei Conte. mentre Il ~econdo 10 'prona sempre dl PIÙ e Il 
('Ollie glt d,\ bnglt.1 Itber.! Que~l() COnIlIlU:I flnché sente und voce che gl, annuncia Id sua cavalcata 
('It'rn,! 
"Sul (~I(//ltOrt' fl'roer e mlla Elrll//Ora dl G A,Bur~er.Lettera sem,sena dl Gnsostomo al mo figliuo-
10. M.lallo, CillY B~rnardol1l, IRI6 
W,IIl.IIll WOfJ,wOflh (1 T'O-I !l'iO), poet.1 ,ngle~e che. tOn la p.mecipazJOne J, Colendge. pubbltco le 
HIII/,1U bruhr nd 179!l 
\,\' .• ltt'r SlIItt (1 /71-lIn2). SlIlIwre 1I1~1t'~t, dIe ~. avvalse mollls~ll1lo dei!.. tradlZlone IllcdlOevale popo
tire, 
s'1I11Ul'I r,l\'lor Colendge ( 1 772-1!l 14), molto conomUlo per la sua Ballala tlrl,'fcch,O mflrmatO, 
Rohert ~mHh(y (1774-184 H, scmlore 1Ilr,le~e romanllco, 
V'llof 1 1 Il go (1801- i S!l'il. rom,mzlere e poeta franLese, dl CUI va ncord:ua ia sua opera III vem Gd; ,ba/
I,lfr dd 1 H2{, 
(1~t)I-IS(,'i), \lnttofC' wm.II1I1CO ~p.lgl1olo, fIlordalO l'cr le sue Romanu Slorlch, del 1841 
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questa unica v('lta, l11enrrc per il Gu:âatore fi·mce e l'cr la l:li'fJ1/om le cose 

andaruno diversarnente. Infatti adoperù il nomc "ronl:lll1.ï', oppurc 

"rornanze". L'evento di notevole imponanza ru la puhhlic.lzionl' della 

Lettera semiseria di Grisostomo, edita a Mila,1O ne! 1 S 1 (" conslderal.l un vero 

e proprio manifesto di un cerro romanticismo (e non ceno di IlIUO il ro

manticismo italiano). !n talc Icncra proglammatica. l'.HlIorc (rana a 

lungo della ballata e si pone dei quesiti. Sono 10 pselldon i 1110 di C 1 i~osto

mo, finge di scrivere a suo rlglio, inviandogli duc hallatc compmle dal 

Bürger, esibendole come ottirni csempi da ~q~uirc pcr la nllova pOCSi.l 

romantica. 'Urisostomo dubitava chc lc due haiiatc dei l'oeta Icdcsco placcs

sero in Italia, innanzitutto perché si tratrava di un gencrc non .1IlCor.1 in

val~~ il1 Italia e pel fatto chc si tranava di composizioni basale ~u IcggcnJe 

orripilanti e superstiziose. cui gli iraliani non erano adllsati. Il gcncre fu 

pero prudentemente accolto c se ne ha una dimostrazionc pratica con la 

pubblieazione della Eleonora nclla Biblioteca Itafiana. ncl mesc di agosro 

1819.' \ Intanro traspare da questa lettera l'iJea dei Bercher !lulla hallata. A 

SUD parere, la ballara, ovvcro la romanza, come pure 1',Ivcva chial11:u,l. cra 

un genere di poesia popolarc, il cui compito l'ra quello JI cnarrarc 

un'avventura. Dico "popolan'" per il suo corrcdo prosodico e lingui!llico, 

facilmente fruibile a livello popolare, canche pcr via dcll'argomento 

derivato dalle tradizioni popolari. In dfetti le uue ballarc inviatc al f1glio 

provengono dalla tradizione popolare nordiea. JI Berchet :lveva ~cclt() Ji 

Il (J 81 G-) 859). nv.Sla m.lanese. 
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prC!lClHarc quclle duc poeslc Inirgheriane col preclso Intcnto di 

!lcmil>iliuare gli ilaliani al farro che ddlc poesie provcnienri dal po polo 

crann !llatc plll che ~ufficienri per arrecal'c gloria al noro poeta tedesco. 

Invirava quindi gli italiani a proccoere per la medc~ima strada. A suo av

viso. dei COlllpOllllllenti come quelli dei Bürger si ritrovano nclle tra

di/joni ~pagn()lc, Icdeschc, franccsi e inglcsi, mentre agli italiani questo 

gcncre mancava. i~ chiaro che il Berchet cra dei rurro all'oscuro di una 

1l1l11cnaria tradiJ.ionc italiana, non solo per quel che concerne il ferrilis

~im() lerritoTlo della pocsia rcgionale, ma anche pcr quel che riguarddva 

quello nazionalc, con dcgli aurori come Luigi Carrer, Giovanni Prati, 

Sal11uele Biava, Francesco Dall'()ngaro, Giuseppe Capparozzo, Jacopo Ca

bianca c Antonio Cazzoletti. 

L' opprcssiollc stranicra (~ le forze politiche in auge sullo scacchiere 

iraliano a lluell'epoca dicdcro dcl filu da torccre al personaggio Grisosromo 

nel suo tcntativo di divulgare il nuovo credo poHtico agli iraliani. Va ricor

dato chc d Berchet tccc parte dclla corrente anri-classica dcll' epoca. dalla 

lIliale emanavano le più vccmcnti isranzc parriottiche. La poesia assunse 

un compiw PCd.lg0giu) c politicn, oHrendo speranze di Iibertà. 

L'csilio dei poeta milancse comincio nel 1821 e fu a parrire oa quella 

data che produssc delle romanze chiamare poesie incendiarie, in cui risalra il 

suu spirito parriottico. Tra di esse sono degne di menzione 1 proft/ghi di 

P'lrgli. Cl,lrillll. Romlto dei Cl'1zisio. Matilde. Giulia e fàntasie. È inoltre im

port.ll1tC rent'rc a mente che fUfono composte durante l'esilio, quindi non 

tanto pl'f dilcn.1fc il popolo. ma piurtosto per rinfocolarc le virrù sopite 
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uegli italiani. Con la composizione Fantasie. si concluse la sua produlione 

originale. senza pero che si fosse mai dei tutto aH'ievoliw il suu vivo inte

resse per la ballata. Nei 1829 cominci() a rradurre delle anriche rom.1I1Zl' 

spagnole. che riuscl poi a puhblicare solarnellrc nd 1 HJ7 .\ Bruxclll'~.I' con 

l'auspicio di poter includerc l'ltalia ncl nuovo Illnvimcnto curopco, t·:so a 

rivalorizzare la poesia popolare. Conrrariarncntc aile ballatc Illedievaleg

gianti. quelle romantiche presentav:lI1o spcsso avvenimenti attuali. Jesuilti 

dalla storia italiana dell' epoca. come fu appunro il caso con il Berchet. Peri> 

mentre qllest'ultimo ammirava i componirncnti popolari proVt'nielHi d.l 

altri paesi, sembrava ignorare dei tutto che in Italia vi l'ra già prcscIHc una 

ricchissima tradizionc indigena. 

Ritornando brevemente al patflOltiSmO dcl Berchet. ~i nOla che in 

Clarina e nel Romito dei Cenisio si rammentano gli avvenimcn ri dei 1821. 

Infatti in Clarina, dall'immaginc della ragazza ~i passa alla :;ilU:lzÎOlle at

cuale dell'ltalia. Nel Romito dei Cenisio trasparc invece la n()~tal~la ddl'c

suie, che in tondo è l'immagine riflessa dello Messo Berchet. I.c air rc ~i 

concentrano maggiormente sulla vira dei cirtadini priv:lti della propria li

bertà. Ed è proprio in questi componirnenti Jctti "inccildiari", Lhe ~i 

ritrova un desiderio insopprimibile di libertà e che la poesia Jd Berchet a~

sume senza mezzi termini la sua funzione pedagogiea e strumcntalc. 

14 Vecchlt romanu spagnuo/t malt zn ttaltano (Hruxelles: • famann. 1 H37) 
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LI BALL4T .. 1 ROMANTlC-I IN mu lA 

Capitolo Terzo 

3. 1 maggiori esponenti della balLata romantica ;11 Ita/ia 

LUIGI CARRER 

Luigi Carrer, unD dei principali esponcnti dei gencrc ballatistico in 

Italia, pubblico nel 1834 la sua opera maggiorc intitolata Le h,lI/ate di Luigi 

Carrer.' Non era cenamente la prima volta che si adopcrava il nome d. 

"ballata" oppure "romanza". Già nel 1820 (Iuesto rcrmine Clrcolava cor

rentemente nei giornali letterari in Italia. Basta dare una ~corsa a La 

Bib/ioteca fta/iana, citata poco sopra. Nei 1829 il Guerrazzi diedc al setti

mo tomo dell'Ant%gia Romantica e Classica, il titolo Bal/ate e canz()ni di 

stile romantico. l Per di più, con il trionfo dei movimelHo romantico, moire 

ballate divennero notorie in Italia. Ma, ritornando al Carrer, si leggono 

nella sua prefàzione all'opera testé menzionata le suc spiega1ioni circa le 

Luigi Carrer. ü ballot~ d, LUIgI Carrtr. (Vcnezla: Lampato, 1 834). 
"Ballate e canzoni dl suIe romanllco». "' Anla/ugm Romantlca t C/amca, (I.,vorllo V.gno/./I, 1 H29). 
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div('r~Jlà rra la ballata. la roman1..a c il sirventese. Affermi> che (da ballara, 

lon vocabolo comple~sivo, abhraccia ogni cosa.»l Il hallatisra manrenne pero 

ben di,rinre l'alll;ca canzone a ballo dalla ballata romantica. Quindi se la 

hallaLI indudcva i \uddcrti gencri lencrari, qucsr'uhima l'ra anche all'al

(l'zza di I( ••• rirrarre i tl'mpi l' i cOMumi dell'antlca cavalleria. Ic raffina

(l'1.ze dei ~enriml'nh~, i punrigli dell'onore e bensi passioni ardenri, ma in

rrenare da Icggi.))4 ( :mi le idee e~p()sre da Grisostol!1o. nclla lettera compo

~Ia dal Berchet. ~i ritTOvano pure nel Carrer. Di conscguenza. anche per 

llue~t'ultim() la hallata avcva il compiro di cssere populare. Tra parentesi, va 

ricordaro che pure Ciovanni Berchct riteneva la poesia popolare come 

opera nOI1 composta dal popolo. ma che dal popolo doveva ricevere l'ispi

ra1..ione. Non si trarra di diversità di poco conto, perché già reperiamo a 

(Iuesto Maùio pristino dei romanticismo iraliano un netto superamenro 

delle mitichc posi7.ioni herùcrianc. dove il popolo, oralmenre e coralmen

le. componcva poesia. Ma va pure osscrvato come in Herder l'attenzione si 

."lI~i ~l1l1c f()flti. dunque ~u un proùono non ancora elaboraro, menue per 

i JOI11:lllli(..i italiani l'oggcrro hcrderiano non è che un punto di partenza 
, 

pcr d.lhoral.ioni (..he. lIpCSSO. ùcl popolare, conservano tun'al più il vezzo 0 

l'avvio. D.I parte sua. il Carrer vcdeva nclla poesia popolare il genere in cui 

dovcvano avcrc risconrro c confcrma le qualità caratterisriche di tutti i 

popol i. Talc dcfinizione fu considenlta astratta dal cririco Francesco 

Al11hro~oli.' l11a cvidcntemenre r~sulrava anche poco chiara alla cririca in 

f'lffil~/(J1lr, III' li ( ,p 1 X 
IIl1dt'l1l, Il IX 
Il.l1\n·"n Amhrmnh, l.1 Rl/J!W/(lil ft,IIz,HM. (map.gIO, 18~)), v 78, pp.169-178. 
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generale. Ovviamenre la sua disrinzione era poco nirid.l quanJo di~ccl[av.l 

ui poesia popolare e di poesia nazionalc. ma scconuo Il Manini" il C.lrrer si 

avvicinà moIrissimo alla poesia popolare. un gcnere che mallcav.t .Igli il.l

liani. 7 

Già nel 1817 il Carrer improvvisava dellc tragedlc. (;Ii capil.lva 

sovente ui aver eo~tatti con i nuovi gcncri lettcrari. comc 1.. h.lllar.l. 

L'artieolo seri no da C. Lopriore. intirolato Le h,d"zte di /.wgi C~lrr{'r,H ~! ~i

tua tra le fonti pl~' irnportanti per studiare il hallatisr.l velll"liano. Nella 

prima parte l'alltore tenta di isolarc la ballata come un gencrc a ~é Mante. 

asserendo che tale composizione prcsentava uei terni marcal.ll1lenlc ro

mantici, Lo sresso Carrer, nella sua prdazionc all'cuizionc uel 1 HJ4. ccrcù 

ui chiarificare cio che in fondo s'intendcva pcr "hallat;t" e la ddillà 1lc1 

modo seguente: «Una cotai ~pecie di poesia popolarc. Lhe r.1econla 

un'avventura, accenna a una costumanza, ritrae una fanta~ia. per modo 

che l'immaginazione 0 il cuore, 0 ambiuue. ne rimangano ~CO~~I. 0 al/cna

to l'udito per mezzo uell'armonia che ha in sé la canzone () dl<.' Il' viene 

dalla musica cui si accompagna. La narraziolle è ~crnprc d f<mJamclllO Ji 

tali poesie, sia che appoggi sulle antiehe traJizioni, sia chc Jcrivi dalla bn-

ClUseppe M,lzzml(Genova 1 Ro')-rl~a 1 R72), aomo pnluico dl LUI ~I h.\IIlIn V.HI :HlIlIIll PO""\!, ~.lm~1 
letteran e dlscorSI, 

7 "LOUIS Carrer of Padua, aurhor of a collection of ball.ld~, whlCh olten make h"!':"1 :lppro.1C hl'ç 10 ,h,1I pOo 
etry for the people. of whlch Italy has so much need." C.Maz7JnI, .\LTlttl ,Jill e m,dlll (lrnob. (, .• Ieall, 
1910), vol,VIII. p .. 304. 
G,Lopnore, Le ballllu d, Lu,X' Carrer ln .. AitI dell'Imtuto Veneto d. \Uen7C, ICllere cd ;IT!I-. eXil, 
1953-54. 
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la .. ia.I/'1 Ma come !Ii è acccnnato poc'anzi, neppurc .1 poeta ru in grado di 

f()f/ure una Jdiniziol1c c,auriente, perché in fondo moite ballate suc non 

.,ono dl caratterc narrarivo. 

Prima Ji pa!lsare ad un'analisi delle hal/arc. occorrerà soffermarsi 

,ulla vira di Luigi C.lrrer. Sono stari porrari alla luce alcuni favori cririci 

riguarJantJ raie !lcrirrore. ma non tuni possono consiJerarsi completi. Uno 

',[udio imporrante e. allo Messo tempo, non rroppo lacunoso. è imitolaro 

/,wgi (,~lrrer: 1.11 sua vita. lil sua opera, III che, in eFferri si dilunga alquanro 

.lIlche sulla !lua vira. Per eapirlo in modo più approfondito, la Lattes ha 

Euro f1corso aile !lue ICHere inedilC, riusccndo cos. ad intendere la narura, 

le speranze. le aHlizioni che il poeta esprime via via tramire le sue ballate. 

(JUCSfO h.lllatista, a lungo trascurato, dovrebbe invece occupare un posto di 

rigu.udo rf.1 gli inrclletruali dei primo romamicismo italiano, in gran 

p.lftl' per L, grande varietà dci suoi scrÎrri. Il primo capirolo dell'opera bio

gralle.1 menZlOnara ~i soHcrma innanzirutto sulla sua giovinezza e come, 

da f:tnciullo. il l'ocra ru ~()venre malato e di natura debole, oscillando rra la 

tellcit.l L'lI ulla prof()f1da lflStezza, presente anche nei suoi scrini, rami an ni 

più 1.udi. Nacquc il 12 febbraio 1801 a Vcnezia e già da bambino trascorre

V.l Il' MIC giornarc J.I alcune signorc che non solranto insegnavano ai bam

hini .1 scriVC're, ma rcciravallo loro delle fiabe c delle canzonerre. Da questi 

.lIw:ccdcnri ahbasr.lI1za imporranri deriva probabilmenre la sua rendenza al 

l'"f,I~lIInf'. op li! ,p IX. 
l.mLI l.lIll·~, llllg, ( Il"f'r 1,1 JUil 1'/111, L, Hill npml, l VIl:Cnz.l, J'JI C;) 
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ITIls[Jclsmo. Nei 1814 studii> all'Accademia dcgli 1 nvulncr.lhili. t'ond.ll.l d.l 

Giovanni Piva. Cià nel corso dei primi :1nni il giovanc Curer IVl'va !'IUIIIO 

tragedie. prive di drammaricirà. di cui a noi è glUnta Sol.lIllcnrc 1.11 wor(r di 

Agag.\1 Nd 1819 pubhlicè'> un volume di versi inritolaw ,\"'Iggio rlr /,ot'Jlt' 

pubblicato lanna diciottesimo defl'età sua. un 'opera in CUI incluse Odl. l.\ll

zonerre. sonetti e un:! delle !'lue tragcdie. appunro quclla Illcn/.ionar.1 

poc'anzi. La consapevolczza di aver composto un'opcra colma di dilctl! l' 

l'accoglienza fredda del pubblico si annoveral1o Ira le sue prime ddll~ioni. 

Per di più, durante quci medesimi anOl, mor •. 1 Reggio Emilia 1.1 rag.u.za 

della sua vira. Costann Manmi. Anche quesro l'u un Emore che cOlHrihul 

alla trisrezza palese dei suoi componimenri. Nd 1822 ~i laureù a Padova in 

giurisprudenza. 

Un'altra fase della sua vira si svolse a Padova, cOl11e cririco e Iradurro

re, Lavoro presso la ripografia dei Bettoni, per cui corrcggev:i i,oz1.e, rradll

cl'va oppllre scnveva prefazioni. Nd 1824 compo~e I.a 111ftl di Ci,,/o 

Goldoni,ll includendo nel secondo volume dcll'opera la ~roria della com

media iraliana anteriore al Goldoni. Con qucsro il Carrer Jimmlrù 1.. ~lIa 

abilità scrittoria come critico c stonco della Ictteratura nazionale. A talc ri-

guardo il Tommaseo affermi> «;} quesro saggio ognull vede che 1 ranne 

qualche leggera improprietà di dizione c qualchc ncgligcnza dei Ilumero, 

io stile è di colore sano. di forma snella c l'abito al ~uo ~ubierr() convcnicn-

Altre me tr:tgedle furono La FranCfsca da RIminI. ')'lUl La morU dl Cucul/mo. l.a wnglura ri, l "Jlh/, 
Ifi.(tma ln Aulrdt. IliKmlfl ln Talmdt 
Vlta dl Carlo GoldOni con not/Zif della commrdlll Ilailana pT/ma dl lUI (Vl'IlC7I.1. '1.1\\0. J H1.4 2')) vol 1. 
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le.,,'1 (:ompose pure delle novcllc come Clotaldo - che ricorda i poemi del 

Byron - e l' Omicida. Duc anni più tardi, nel 1826, gli morl la madre e 

qucsro ru indubbiamcnte un alfro ouro colpo per il giovane poeta. Essa 

c;imholeggiava, (( ... il fidaro rifugio, da un mondo pieno di sventure e d'in

ganni.))14 Nd J 830 da Padova tcce di nuovo rirorno a Venczia, lasciandosi 

aile ~pall(' la moglie c la f1glia e, futto sommato, un matrimonio infelice. 

Ma Ieee (Iua~i subito di nuovo ritorno a Padova, dato che fu richiamato 

pcr a~SUI11CrVI il posto di assisœnre all'universirà. Tuttavia quest'incarico 

non durù che duc anni c fu un'ouima occasione per dedicare tutte le sue 

attenzioni alla poesia. Durante il 1831 ed il 1832 il Carrer produsse ben 

duc volumi di pocsic,l~ nei quali fa sfoggio di numerose forme prosodiche 

c di una grande varictà dei terni. Torno in seguito a Venezia, di nuovo in 

ccrca di lavoro. 

A Vcnczia fu attivo come giornalista e poeta. Strinse amicizia con 

Paolo LampaUl che. in quel periodo, stampava La Moria, una rivista con ar

licoli verrcnfi ovviamente sulle mode dell'epoca. con idee pero ricavate dai 

pcriodici franccsi. Il C.ufcr ne muto il nome, che divenne Il Gondoliere. La 

pane lcttcraria prese il sopravvento, mentre al repano mocla fu riservata 

una minima perccntuale. Nef 1834 modifico persino il sottotitolo, che 

divcnne (,'iornale di scienze, lettere ed arti, mode e tcatri. La varietà di ar

gOlllcnn c l'originalità vi crano carenti. Non fu un giornale molto noto, 

:IIuologt,t (Fm'Ille V,eus~ellx. 1826) IOmo XXIII.b. pp.59-61. 
111I.~1 (~lrr~r /"lllll l'lia. '" SIIa op~ra, Op.CII. p 22. 
"/1(1( (!'.ldo".I· Mmerva. 18~1-3l). 
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LA BALLATA ROMA NT/CA IN 17il1/A 

pero un merito al Carrer 10 si deve pure riconnsccrc. JI gÎornalc rassi) in 

seguito alla tipografia dei }llet e per vari l1lotivi rermin() le sue puhhli

cazioni. Il Carrer 10 fece p~i stampare d~lll'Antonelli, con l'imcnto hen 

preciso di rrasformarlo e dargli un rono popolare. indudendo delle novdlc, 

dei racconti, rendendolo quindi accessihile Il ... prccipuamcnrc al scsso gcn

tile e a persone per cui il leggere non è la principale f~lcccnda. ma che ccr

cano appunto un riposo dalle loro facccnde nclla Icnura.»lh 

In quel medesimo periodo il Lamparo pubblico le sue ballarc. Avcva 

cosi intitolato i s~oi componimenti pcr evidenziarc il rono musicale c 

popolare, come appunto 10 indica il termine «(-,allata». Era certal11cntc ulla 

novirà per uno scrinore italiano trattare cos. a lungo dcl gcnerc ballatistico 

e addirittura darne il titolo ad una sua raccolta poerica. Ma Ilclla sua 

Prefozione aIle Ballau il Carrer volle precisarc che i suoi componimcnti 

non erano affatto una novità. La sua attività si incentrava su un gcncrc 

molto conosciuto. Le ballaœ incluse in talc volume furono La Serenata, La 

Fuga, Il Sultano, Glicera, La Sposa dell'A driatico, La Sorella, I.a Vendetta, 

La Cappella degl1nnocenti, Marchese Arnaldo, L'Urrà dei C()sauhi, 

Mezzanotte. Stradella Gantore, Il Lamento e L 'Impossibile. (; iovanni 

Veludo,l7 unD degli studiosi dei Carrer, dichiaro che a sun parcrc il 

ballatista aveva già pubblicaro La Fuga ncl corso dei 1822, menue Il 

Sultano apparve solo alcuni anni più tardi. Altri acccrtarono chc furono 

16 ln P'~foztont al Gondoiltrt, Venezia.1836. 
Il Dt/I'tngtgno t d~gli smttt dl LUlgt Làrrtr (Venezla: Fllipp', 1851),51. 
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invece pubblicare ncl corso di quello stesso anno. IX Il Crovato sostennc che 

r ra il 1822 c il 1823 Luigi Carrer porto alla I.Jce alcune ballate. Le date ri

Illangollo purtroppo incerre. L' ordinc di pubblicazione dei 1834 non segue 

.Ilcun cri rerio prestabililo. Anzi sc si esaminano i terni di ciascuna ballata. si 

nota Ulla ccrta commistione tematica. Si possono pero separare in due 

gruppi hen dis'.Ïnti: ballate liriche e baIi.1te nar:·~the. Nel primo gruppo 

vanno inseriti i componirnemi in cui il ballatista manifesta un semimen

ro, Illcntre nel sccondo primeggia il raccomo di un'avventura. Alcune bal

late sono [runo di mera fantasia. Trasparc pero una notevole incostanza 

nelle sue ballate, sia nclla forma che nell'ispirazione. l parametri lessicali e 

stilistici sono svariati. 

Di questo pocta si ricorda L'Urrà dei Cosacchi, un componimento 

ancora più sconvolgcnte di (Iuelli composti dal Berchet. Questo si inserisce 

t ra le hallate di contcnuto tragico. con una spiccata vena realistica. A questa 

carattcristica va anche aggiumo un altro elemento, cioè l'onirisrno che si 

situa tra il sogno e la realtà, mescolati in varie proporzioni. L'Urrà dei 

CosIll't:hi ritrac appunto una pagina dolorosa, la guerra ed i suoi inevitabili 

Jisastri. Tratta dell'incursione delle truppe russe di Suvarov nella regione 

lornharJa. L'aurore ccrca di conferire a questa ballata un tono eroico, ma 

non vi riesce interamcnte. Si nota al contempo un cerro riecheggiamento 

dello stile dei Berchet. Basti citare i seguenti versi: 

" J.KOpO I\ernardl. Cimmro. Anl10 Il. 1813 ~ene Il. V.III. p.64. 
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U rrà, cosacco: la picca ahbassa, 
AI fuggitivo le reni passa, 
Pesta il caduto senza pietà. 

Urrà! Urrà! l') 

Traspare inoltre qualche pungenrc osservazione ironica. J'cstraziollc 

popolare, come 10 si puo arguire dai seguenti versi: 

Fra il riso e i balli f.1rà il tuo nome 
Gelar il sangue, rizzar le chiome, 
Di chi veduto hnor non t'ha. 

U rrà! U rrà! 20 

Un'altra ballara di contenuto tragico la si trova ne La Greca FlIg

giasca. 21 Quest'ultima racconta la storia di una greca che deve lasciarc. pcr 

ragioni politiche, la sua pareia. Quesro componimr!nto ci rammenta 1 

Profughi di Parga dei Berchet. Le due hallare testé menzionate sono 

d'indole opposra, perché menue la prima ci offre una temperie !\:lI1guino

sa, nella seconda spicca un forte rammarico per la carriva sorte toccata al 

personaggio femminile e in più vi prevale una certa nostalgia. Si rammen

tano la morte deI fratello per la patria e le ossa dei suoi antcnari scpolrc ncl 

cimirero. Leggendo attentamente 1 Profughi di Parga, si capta il ragiona

mento dei suo aurore attorno ai parganioti che, per l'ultima volta, rivol

gono un saluto aIle tombe degli antenati. Nella ballata del Carrer è pure 

Optrt d, LUI!,' Ca"", raccohe da F. Prudenzano. (Napolt: ROSSI, 1852),231-232. 
Ibidem, p. 232. 
Il,1I/a1t d, LUIgI Ctlrur (Firenze: Le MOlllller, 1851t). 
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presente (luesr'ultÎmo omaggio che si rrasforma eventualmente in un tri

ste pcnsicro non più per un cimitero, bensl per un,", semplicissima aiuola: 

Degli avi spcnti 
La sacra aiuola. 
Che i miei lamenti 
A sera udia. 
Chiudi tu 'lIld 

o pat.; .. mia. 12 

Le mddette ballate del Carrer non sono le uniche di genere tragico. 

La Cappella deg/ïnnocenti, Il Sultano, La Vendetta e Stradella Cantorè del 

1834, c Il Moro e La Duchessa, pubblicare piu tardi, si aggiungono a quesro 

novcro. La Cappella deglïnnounti va inserira in questa categoria, perché 

racconta la storia di un padre ubriaco che ammazzo suo figlio. Nd luogo 

in cui morl il giovane fu costruita una cappella: 

Dove il fanciullo spirac fu visto, 
Pec la memoria dei casa tristo 
Nei vivo sasso dalle pie genti 
Una cappella si costruL 
E la cappella degl'Innocenti, 
Che veder puossi anche oggidl. 23 

Il Sultano si sofferma invece su una storia d'amore che in fondo è 

perù una rragedia causata dalla gelosia. Ma 10 scenario orientale adortato 

dal Carrer fa quasi dimenticare quel senso rragico. Bisogna pur ricordare 

n Opm d, LUI.v.i Làrrtr. raccohc da F. Prudenzano. (Napoli: Rossi, 1852),224. 
!I l\lld .• p. 22'). 
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che l'Oriente cra l'appararo scenico moho usaro in tutta la Icttcratura cu

ropea dell'epoca. Ad csempio, in (;ermania <';ocrl1c compose Il Dit/llI/(J 

Orientale e Occidentale,H in Inghilterra Moore pubhlicù Ldltl-Nookh,!\ 

mentre in Francia Victor Hugo scrisse Le Orientaii. '10 1.11 Vendetf{1 npropo

ne il tema della donna perseguitata e poi segregar;} in un castello, che ri

corda un noto te ma medievaleggiante. Racconra la storia di duc giovani 

che fanno vendetta dcll'uccisore della loro sorcHa: 

Due ignoti vonno parlare al Conte; 
Entrano, e l'uscio l'ultimo chiudc. 
Escono in breve mutati in fronte 
Stringon le destre due daghe ignude: 
Sangue v'e' sopra. ch'or ma usd. 

Amica storia narra cost. 27 

Quanro a Stradella C'antore si riferiscc alla storia di una glovane 

veneziana che fugge con un ragazzo, senza il consenso paterno. La storia si 

conclude con la morte deU'innamorato per volcre dd paure di Ici. Di con

seguenza la ragazza muore per il dolnre arrecatolc. Divisa in quatlro parti. 

quesra ballata ci esprirnc innanzitu(to l'amore dei duc giovani: 

Ed io straniera, in gelida 
AI mislÎco richiamo, 
Ardo in profane smanie, 
Miseramente io l'amo 
E col fragor dcll'organo 
Confondo i miei sospiri. 

H Johann Wolf~an~ (;oerhe. Il dWflno oruntak. 1819 
!S Thomas Moore. La//a-Rookh ( 1817) 
26 Victor Ht.go. Lt Oruntalt (1828) 
r Optrt d, LUlgt Carur. raccohe da F. Prudenzano. (NdpOh: Rmsl, J R52), 224. 
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(:onrinua pOl con la fuga degli innamorari: 

Fuggi. fuggi, barchetta velOl:e, 
Ch'ohre l'acque mi devi rapir; 
E tu, caro, solleva la vocc. 
Ch 'io non oda il paterno !'.opir. 

Addio. parria! Di planger non cesso. 
Ma le Iagrime asciugo il mio ben: 
Il mio core è dai palpiti oppresso, 
Ma il Illio fIdo mi chiude al suo sen. 

La terza pane si concen rra poi sul rerrore della fuga: 

Fuggiam dov'offrono 
Secura vita 
Tra i verdi margini 
Baia rornira, 
E l'am pia Napoli 
Col suo romor. 
Fuggiamo inviolati. 
Mio dolce amor!. 

(:011 !'ultima pane si giunge alla morte: 

Ei mi chiama è alftn tornato; 
Delle nozze è l'ora glUnta. 
Presto! Il vel rosato. 
E la veste in or trapunta ... 
Lassa me! Morrale è il duolo! 
L1l1gue tI gIOrno. e ondeggia il suo!. 
Via quel serro! Nol vogl'io! 
Aspettate ch 'in mi desti. 
Oh! si allora ei sarà mio, 
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LA HALLUA ROMA NT/CA IN ITAl lA 

E fra i Glllrici cclesri 
ln eterno l'udiro! 
Diede un gemJ(o e ~piro . .'H 

Tale ballata lascia un scnso di grandc meraviglia. acc()mpa~llata da 

una vena malinconica pcr il tradimento e la morte della ragazza. 

Il Moro apparve nel volume Prose e poesie di Luigi Cilrra,"1 l'dito nd 

1837. Anche questa composizione ci presenta una vendetta: vi si uccide un 

cerro Foscari per saÎ\tare la moglie ripudiata. ln un 'edi7.Ïollc che risalc al 

1845, in furono incluse altre tre ballate, tra le quali tnw(') posto anche I.tl 

Duchessa. Questa natta di nuovo di un'avventura dclirtuosa. 

Van uitici come Lopriore ll hanno pur individuaro una parte clegia

ca nel Carrer, che ci presenro l'amore come una sublime aspirazionc. l'fil le 

hallate carreriane si rinvengono numerosi tcrni amorosi prcsentarici con 

toni sospirosi, malinconici. Le hallate che contengono amori di qucsro 

genere sono La Suora, La Lontananza e G'licera. Rircngo che ~i p()~~a arric

chire tale elenco con le seguenti ballarc: La Serenata, Mezzan(}tte, l'resagi e 

Sorella; quest'ultime contengono pure note gioiosc, ma si chiudol1o cil> 

nonostante su un tono di mesrizia. Con La Suora il poe ra ci ha dam ulla 

IbId .• p. 232-233. 
l'rost t pOtSlt di Luigt Camr (Venezla: l;ondollere. 1837·38) 
EdizlOne curata dalla sresso Carrer (Venezla: Tmo. 1845). 
Op. Clr. 
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'IlOna d'amure, cnarrata arrraverso il monologo Ji una glOvane ragazza 

lOlItrcrra dalla famiglia a f:lrsi monaca, nonostante il sun innamoramento: 

<;jovine appcn3 
Fui l1lonacata; 
()himé. quaI pena 
Vcdermi in grata ... 
Ho hestemmiato 
Li miei parenti. 
TLltto il crcato 
E gli elementi: 
'l'LIno il crcato 
Ho hestemmiaw. Il 

Per quanto riguarda La Lontananza, ci si avvede a primo acchito 

della sua intonazione popolarc. Tale ballata narra la storia di un uome che, 

/dntano dalla sua Nigclla, non riesce più a suonare felicemente come 

t:lccva una volta pcr il suu pubblico. Quesra ballata si colloca rra i compo

nimcnti più hrcvi della produzione carreriana, visro che consiste di una sola 

decina di versi: 

() voi. che udirmi volete cantare. 
Schiaratc il cielo c abbonacciate il marc ... 

() voi. che udirmi pur cantar volete. 
La mia Nigella à preghi miei rcndere. JI 

Il Lilmento invccc si sofferma sull'amore tormentato Jal dubbio, 

"Iuindi privo di fèlicità: 

!'(/f!lf d, llll.(1 (tlrrt'r (Firenze: Le MOl1lllcr.18'i4). 57. 
Ihlll. P hO 
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Col nova maggio l.he l'orto mfrond.l. 
Che rame amkhe chiama slIlI'ondJ. 
1\ cor aHlitto, dle al galldio .1gogoa. 
Il termin sogna de ginnll grallli: 
Ma tu non m'ami. \4 

Accanto a Il Lamento troviamo Glicera, Ilella liliale si trana ddl'a

more non ricambiato: 

10 chiedea rose, 
Fiore l:he invita al riso. 
Tu a me porgi il narôso, 
Ch'e' fiore di dolore. I~ 

Tra le altre ballate d'ispirazione amorosa, 1 Presagi è Ji soggetto 

alquanto insolito. Non si tratta infatti dei dolore per la panenza di ulla 

persona amata. lnvece l'elerncnto che dcsta un vivissimo iJl(crc~~t' è il 

monologo dei pescatore, che ci dà l'impressionc di un crescendo cOlllinuo 

dovuto al suo desiderio per la sua donna Mcrilla, la lJuale cgli ~i augura di 

sposare: 

Gran rumore per la terra s'udrà fàrc, 
Come vicina si dirà la sp()~a: 
Sui pié /la ognuo lev3ro per guardarc, 
Correrà un grido: oh hclla! oh grazima! 
Che gioia fia la mia ndl':m,oltare! 
Merilla, senza piü ti vo' ~p()sare. \(, 

()p~r~ d, LUigi Camr, raccolte da F. Prudenz.1no. (N.lpoh. ROSSI, 1 RS2), 214. 
IbId., p.229. 
Pom~ DI LUIgI ('àrrtr (firenze: Le MonnIer, 1854),62. 
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Se poi ~i leggono hallate comc Jerolimina. il lettore si sente tra

~p()rr;1rC in un mondo fiabc!\co, ~urrcalc. Basta scorrcrne i prirni versi: 

AI hosw nacque povera bambina 
Jerolimina. 

Nuda i parents suoi l'han no lasciata 
Dov'era nata. 

L'csca un'usignuoletta le ponava 
E la baciava. \7 

I.a .\/JOsa Dell'Adriatico. che costituiscc unD dei migliori componi

mcnti dcl vcneziano. ci parla di una donna impedita nel suo amore, che 

deciu,'! di huttarsi ncli'Adriatico. Dicc di voler aspettarc il suo innamorato 

che poi la raggiungcrà per vivere eternamente nella profondità del mare. 

Da pane sua il ragazzo di'lento doge e si risposo ogni anno con il mare in 

ricordo di Ici: 

Sempre unit; a tutte l'ore. 
Scmpre nuovi ncl desir. 
Sul mar nato il nostro amore 
Sol col mar potrà finir. IR 

L 1mp()ssibile dimosrra lino a che punta il Carrer fu un cultore della 

Se/ms Il e"t. Illfani nclla sua prefazione al primo volume di ballate. edite 

nel 1834, atrestù che voleva « ••• far sensibile con sîmboli di oggetti 

chirnerici. ulla lJualulllJllc vcrità recondita.» Con una simile affermazione 

lIu<l .. P )·1. 
Ih,d. P . 
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LA BALLIITA ROMANT/CA /N /TALIA 

è sicuramente a L 1mpossibile che si rilcriva. Tale componimellto tende a 

evidenziare un forte desiderio, coltivato magari a lungo e che, dopo lal1(() 

tempo si riveJa essere nient' altro che una valla illusione. Il puela ci 

trasmette quesra sua idea, immaginando due spiriti che, dopo csscrsi ccrcati 

per tanto tempo, si ritrovano e non appena il desiderio scmbra essersi appa

gato, si disperdono ancora una volta: 

D'Oriente si mosse uno spiro. 
L'Occidente un secondo lascio: 
Affannati da mutuo desiro. 
Lungamente l'un l'altro cerco. 
Si scontraro. ma indarno alla speme 
Si conobber. ma sol nei SOSplr; 

Vno sguardo cambiarono insieme. 
Susurraro un accemo, e morir! W 

Un componimenro diverso da tutti quelli flnora csaminari, ma Sl

curamente rra i più avvenenti, ha per titolo La Poesia. È un componimcn

ro encomiastico in onore della poesia che arreca conforto c pace a coloro 

che ne semono il bisogno. Il semplice messaggio trasmessoci (l'.li è l'eternÎrà 

della poesia e appunro per tale motivo il componirncnro carrcriano 

tracima di idee. Il verso finale 

Ibid .• p.34. 
Ibid .• p.3. 

Basta un core a poesia 40 
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non dcve passan> inosservato, perché sintetizza un'idea portante della poe

t ica dei Carrer. cioè che il cuore e la poesia sono cnrità indissolubili, un' af

fcrmazionc che risulta poi essere di origine squisitamente romantica. 

Secundo la Cccchini, l'ultimo verso (( ... esprime il canone della scuola 

carrcriana.»41 

Duc componimenti che ricordano la lettura dei Bürger sono intito

l;tri Marchese Arnaldo e Cavallo d'Estremadura. Ambedue rivolgono 

l'artcnzionc su un Mediocvo favoloso e confacente ai gusti popolari. In 

Marchese Arnaldo prevale l'orrore. Vi si ritrova il fraticidio, l'uxoricidio e 

addirirtura l'inccsro. 

Arnaldo tal vive 
Da quando geloso 
Il petto amoroso 
D'Idalba squarcio. 42 

Pcr di più non manca l'apparato scenico che rievoca il Medioevo. 

Talc ballata è indubbiamente un e10quente modello di letteratura gotica. 

Il Cavallo d'Estremadura ritrae l'amore e l'eroismo. Si nota la pre

scma di un cavaliere che, dopo aver addomesticato un cavallo pericoloso, 

non riccve la ricompensa promessagii, cioè Isabella in sposa. Quest'ultimo 

I..llIdOlllla CCldUni. L.I h,,/fata romant/ca ln !ta/ia (Si~na: Editori Librai, 1901),34. 
()/,frf d, LUI.~' Clm'r. r.lccohe da F. Prudenzano. (NapolJ: ROSSI. 1852),229. 



1 A R.4UATA ROMAN nC'IIN lIAI lA 

arriva in chiesa il giorno ncl quale la principcssa doveva sposarc un rc c alla 

fine ella si dilegua con il cavaliere: 

Non ~ ïnrese pli! novel\,l 
Dell'Îgnoto avventurÎer. 
E né maneo d'Isabella 
Che scomparve sul destrier. \1 

La personalità poetica di Luigi Carrer non ru ccrral11cnle COSl 011111-

comprensiva e tale da poter siglare lln'epoca, ma mcrita ~cnz'ahro 1111 pOSIO 

notevole nel primo romanticisrno italiano. La sua prodllzionc di h.tllatc l' 

notevolissima, particolarmente per il scnso misterioso che sovcntc le per

mea, per la musicalità dei versi polimetri c pcr la fanta~ia vivis~ima che 

tutte le percorre. 1 metri adoperari dal Carrer f11utano c si aJcguano aile 

varie situazioni. Uno dei suoi pregi maggiori è stato proprio qucllo di non 

essersi mai allontanau dal filone centrale ddlc suc varic balla le, il che non 

è certo stato il caso dei Prati. 

GIOVANNI PRATI 

L'altro maggiore rapprcsentante della balléllél romantlca 1/1 Italia lu 

Giovanni PratÎ. Nacque a Campo Maggiore nel Trentino nel 1 H 14 c mmi 

a Roma nel 1884. Va collocaro rra i pocti dei ~cc()ndo rOll1alltici~mo Îlalia-

Ibid., P 238. 
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no. 1 terni da lui cantati furono l'amore. la patria e gli umili. Scrisse i suoi 

versi ~otro l'impulso di una fàntasia vivace. Fu esclusivamenre poeta, con

rrariameme al Berchet, che era stato anche critico, e al Carrer, che fu gior

naliMa militante. Il Carducci si riferi aile ballare pratiane come ad « ... una 

!\pccic di cantate fantastiche e di poemetti melodrammatici.»1 

Tra il 1836 cu il 1878 il Prati diede aile stampe un'ingentissima 

quanrirà di ballare. La Cccchini ne fa risalire gli esordi appunto al 1836 e 

l'cpilogo al 1878. Nd 1843 pubblico due volumi: 1 canti lirici tvolume 1) e 1 

canti per il popolo. /Jal/ate (volume Il).2 Questo secondo volume conteneva 

25 cami. \ Ad ogni canto il Prari assegno un fine morale. Una parte dei suoi 

componimenti poetici sono dei soliloqui, mentre altri dieci sono delle 

scene brevissime composte da un dialogo. Un eloquente esempio 10 si rica

va da ulla ballala ncll' edizione dcl 1856. intitolata Rodolfo De' Conti: 

SJrai tu mia? rispondi; 
Mi segui ad abborrir?-
No; f()sti reo; ma tale 
T'ha fano un gran martir.
Qual'e' pensier che ascondi 
Or dunque~ A che t'assale 
Quel suhito pallor?-
Ah! d'esser tua mi vieta 
La povera nua Clcta, 
Che. tu Jo sai, fu vinima 

HOl.uttt (JIII,r"". Op cu., pp 409-410 
~111.1I10: l'II" Hern.udoOl, 1 H·U. 
l , rlendll.lmo qUI (II ~e~ullo "[)r/aror,. 1 Clmpa.(nuoll Sapüntl. li SavOIardo. Il lamtnto dei povtro 
f>"drr. l, mlf m"pattr. Lf rose ( glr amant,. Olt ami. La madrr t la patrla. Lonfidtnze d, K,ovmttu. Parola 
d,l '-'l'chin. /'imc"llIn s",armo. liato morna. ConSlg/to. Sogno d,IIa/ba. Dut rtcchtzze. Tmtazlont. La 
(;"/l"",,. Our stlln·. Smmo , IImarr. Cacart' ",ortrt. Vtndttta. V'Slont c \lia.«,o notturno. 
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D'un ruo fUllesto al11or ... 

Un alrro brano degno di menzlone è reperibile III "C.lsa S.lvoi,," 

JcHa s[('ssa edizionc: 

"Ripicchio la Sihilla alla porta 
Dopo un al1no. - "Se al (Iuca. () signon. 
Questa vita per vOl già si enrta 
Fosse d'uopo di dar. si dalà?-" 
Le risposero i Conti pastori: 
- "Ser 10 Duca. ncl dl che abhisogna. 
Né per sua, né per nostra vergogna. 
Potrà dir: eoronai la viltà. - .. ~ 

Nella pnma edizione sono invece incluse La madre e la "tltria. 

Confidenze di giovinette. Parofa dei vecchio. Panciull(J smarrito. liltto rùorna. 

Consig/io. Sogno all'a/ba. Due ricchezze. Tentazioni e finalmenre La 

Galliani. Le altre sei balla te. come Due storie, Sonno e amort, (:ercllre e 

morire, Vendetta, Visione e Viaggio notturno possono appartcnerc al gruppo 

Ji ballate menzionato poc'anzi, Jato che in esse si ri.,contra ~oprJttlll(() la 

forma dialogata. Lo scopo dei Prati, nel redigere le sue ballare, cra prcva

lentemenre educarivo, morale e anche per talc morivo rcperiamo ndla ~ua 

acte l'elernento pedagogico che predomino nella letteratura romanlica. Se 

per caso parli> di amore come ne Le rose e gli amant;, si riferi ad un amore 

verginale e ne condanno il tradirnen to, come 10 l'ccc in Cercare e m(}rire. 

Parla anche dcll'amore ad un ahro livcllo. cioè di qucllo pcr i gcnitori, pcr 

Giovanni Prati. Nuovt POtlU (Torino: Società Editrice Itallana. 1856), 81. 
Ibid .• p. J 60. 
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la patria oppurc pcc il lavoro, come fcee ne La madre e la patria 0 nel 

(,'(lmpagnu(Jli sllpienti. Tratlù pure il tema di un 'cvemuale nemesi divina, 

dei terrore della vendetta, come 10 si pub notare esplicitamente ne La 

(,'al/iani c in Vendetta. 

Un altro argomento spesso trattato dal Prati fu l'empatia per le di

sgrazie altrui. come ncl Crmdannat(J a morte e nel Lamento. Già da queste 

prime composizioni emerge una tematica quanto mai ricca. ma cio nono

Mante, cOllle ci conlèrma la Cccchini, ~~Il Goethe avrcbbe cerramente posto 

l'ra le ballate buona parte di esse ... ».6 Il Prati invece penso di separare le sue 

dodici ballate dagli altri componirnenti, perché quest'ultime denotavano 

un maggiorc ahbandon'l alla fantasia.? Queste ballate riporrano delle vi

cende dolorose, di vendetta. di amore e di gelosia, e sono spesso intercalate 

da Jialoghi. Il Prari riprese dai ballatisti tedeschi le loro cadenze e 10 svol

gimento delle trame, senza pero mai portare a immediato termine le ela

horate vicende. Per lui era prassi ordinaria allontanarsi a più riprese dal di

scorso principale. AI Prati mancarono la chiarezza delle immagini e la 

cnl1cinnit;\ del discorso. Ma nonostante le varie smagliature stilistiche, le 

suc hallate conservano una bellezza a sé. Come primo esempio bisogna leg

gcrc i vcrsi iniziali della ballata Carina di Nole: 

AI rezzo dei fr:lssini 

1.ll1d0l1l1,1 Cecdlllll. L.,8a/l.uII ROlnil1l1lca ln !ta/,a op.cit .• p.45. 
V.lImn IIlI.mIO ncord.lI( I!i,oel" tàtul. Non ri scordar d, mt. 1/ fior dtlla mtmoria. 1/ prtsagro. Tra vtglia t 
Itmf/n. Strm"" lf,zI"I1Ia. Stn"" pllurosa. ~ 'md,tta slava. Ri/la. Sara. " dtstmo ( 11 co.·UJ~gno d'.f.11 splrlti. 

- ----, 
! 
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Ombranu la china, 
Disciolta suU'olllero 
La trcccia eorvina, 
Con qucste parole. 
Nell'ore PIÙ sole, 
Si svaga la povera 
La povera Carina di Nolc.H 

Vanno anche apprezzati alcuni versi dd Santuari(} di Vim: 

Non più la macchia informe e sanguinosa 
Sovra il .Jcserto namulo siedea. 
Che at!or,ua di ciel l'aura rcndca. 
Egli la coise, e alla 'iLla dolce sposa 
Ne ornb la bruna tleecia, e le chicdca: 
- M'ami? - E Ro~eaa, come amor la vimc, 
Grido - Se t'amo1 - E sovra il cor 10 srrinsc." 

Tra il 1843 e il 1847 il Prari continua a produrrc numcroslsslrne 

opere poetiche. Nel 1844 compose i Nuovi cami,lIl consisrcmi di due volu

mi, rra i quali vennero incluse alcune hallate. Due anni più tardi puhhlil:ù 

Passeggiate so/itarie. 11 un altro volume di poesie. 1 nclu~e delle hallale anche 

in quest'ultimo volume. Sono da ricordare Armede, Fuga, Ma ri 11 e//a, Ca

vallo di Lara, Il ga/oppo notturno) JI Conte rosso e 1 bagni di C'ornan(). Le 

balla te poste rra il secondo gruppo non sono tamo diver~e da quelle appar

tenenri al l'rimo gruppo, almeno per quanto riguarda la tcmatica al11o-

rosa. 

Giovanni Prati. Nuovt Pomt (Tormo: Società Editrice haliana. 1 RS6). 17. 
Op.cit .. p. 35. 

10 Tonno: Fontana. 1844. 
Il Padova. De Marchi: Tlp. Llvlan:!. 1847. 
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Del rerzo gruppo feeero parte le ballare che pubblico nel sccondo 

volume dei J 856,11 Vi incluse alrresi dodici ballare di norevole lunghezza. 1J 

()opo <!ucsr'ultima pubblieazione la erearivirà dei Prari seemo alquanto, 

'icnza tuttavia che si il1tcrrompessc dei tutro la gcstazionc di oeca~ionali 

halhuc. 

Nel 1878 il ballatisra produssc la sua lJlrima opera poetiea intitolara 

hide,I4 chc contcneva lc sue ultime sei ballate.l~ Non sono poi tanto diverse 

dallc hallatc serinc ncgli anni preccdenri, ma vi si nota una ccrta eompo

srczza asscntc ncllc sue prime opere. 

(,iovanlll Pr.lIl. Nl/tII" l'I}fI/t' rTortno, SO(,II~tà edunee Irahana. 18';6) 
Sono 11111101.111' n~l'eltivamente: Gmna d, No/t'. " santuano di V'co. Rosalba d, MoaJca, Rodolfo du 
('tl/mm. Il pon" d, Lmzo. (;,'MUa, LI vallt' d, filnt"'glia, La tO"t' di Castlgllont', C,sa Savola. Il dubbio, La 
Ji.r."a d, Fmlllmamorl1 e Rf DU1lra"o, 
Imir (Rom.l. l'orzan!, rll" dei Senalo. 1878) 
Quesl'tallll1lt' luruno .\~m (iull'omo d, Lomposttlkl. l'.,dma. 1/ mandorkl, Il cui. Mab e Fam,.(Iza vmt'zla"a. 
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Capitolo Quarto 

4. 1 ha/latisti minori in Ita/ia 

La ballata romantica annovero anche cultori minori. Dovcroso ri-

cordare Samuele Biava, Francesco Dall'Ongaro, Ciuscppc Capparozl.O. 

Jacopo Cabianca c Antonio Gazzoletti. 

Il bergamasco Samucle Biava (1792-1870) non imirù né Luigi 

Carrer né Giovanni Prati, ispirandosi piuuosto a pocli srranicri. 1 nEnri 

per la sua ballata La gelosia, 1 si ispiri> ad una composizionc trana Jal V 

Canto del Rokeby di Walrcr Scott Quale che ne sia stara la Jcrivazionc. il 

Biava ambienri> i suoi lavori ncll'cpoca IllcJiocvalc. Ci dicJc IlUIlH.'fOSC 

composizioni nel medesimo genere lettcrario. Vanno rncnzionatc /:speri

mento di melodie liriche,l che è poi una racco!ta dei Biava immcdialamcnrc 

avversata dai classicisri della Biblioteca /taliana. \ 

Alcune delle sue composizioni sono L 'ospitalità, /. 'arpa di 1'ebaLdfJ C 

La serena ta. nelle quali risaltano ligure c terni mcdiocvali COIllC il pallaJi-

Pubbhcara nell'Eco (Anno VI, Supplemento no.1, 1 genn:lIo IR.H) 
M.lano: Antonto L1mperu, 1826 
Btbliottca Ital/ana. vw!.43 (trimestre.3. 1826) p.120 e ~eg., vol.46 (trÎmeme 2, 1 H27) Il 44 ~ 
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IlO, la caccia fcudalc, il vom dei crociaro e via dicendo. Questa sua f()rma di 

poc!lia '\:avallcrcsca" cra qllanro mai semplice, corredara di argomentj di 

bcile eflctto, come ci conferma Armando Balduino." Bisogna ricorclare 

che i I.lvori dei Biava si siruano pure rra i più importanti dei primo roman

I iciMno italiano. l1opo aver tradotto delle hallate di Walter Scott, si rese 

conro flno a che punro aveva seguito troppo da vicino gli orienramenti 

t radizionali. In parte come reazione pubblicb materiali poetico-pedagogici, 

cOllle I.t> melodœ sacre ()vvero inni. pllbblicate nel 1835 e, visro che i suoi 

compnnimenri richiedevano un accompagnamento musicale, fu coadiuva

ln da per:mllaggi come Gactano Doniletti.~ Il Balduino ci ricorda l'enorme 

diHèrenza inrercorrenrc tra i componimenti musicali italiani e tedeschi. 

Le operc di Schillcr e di Bürger, ad esempio, furono musicate da Franz 

Schubert (1793-1828) e da Ludvig Van Beethoven (1770-1827). Il proble

ma in Itali.l rimase punroppo quello di non aver conosciuto i Lieder 

lcdeschi. 1 ballatisti iraliani si basarono su ritornelli ed adoperarono dei 

vcrsi parasillabici (ottonari. senar; ~ decasjlJabici), oppure degli imparasilla

hici (quinari 0 scttcnari), con degli schemi strofici poco definiti. Quindi gli 

iraliani Illusicarono le loro ballate con ariette semplici ed anche di estra

lionc popolare. Nonosranre cie). in Italia non scarseggio atTatto la balla ta 

in chiavc minore, l1lirantc all'anonimaro populista, rappresentata appunto 

d.l .lUlOri come Samude Biava. Anzi Francesco Domenico GuerrazzÏ in-

.. 1\ •• 11.11.1 HlIll.IIHK.,". op, l'II. P 174, 
l\~q~.\llI(I 17')7 - l1H8. nolO lUlIlpo~lIore ualt:mo, 
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cluse L'esperimento di melodie /iriche nella sua Ant%gia mcn1.ionata prima. 

in cui era stato induso anche il Carrer. 

Un altro b~llatista minore ùcll'Ottocenw l'u Francc~c() Dall'Onga

ro, per cui la baUata fu « ... un avviamento al uramma». comc dichiarl) in 

una sua lettera a Vincenzo Banft(, C intitolù appunw Ull suu Iavoro 

Fantasie drammatiche e /iriche.? Le sue ballatc erano in cHctti delle ElIltasic 

drammariche 0 meglio dei piccoli drammi, con f()rmc ~cmplicissimc. [lcili 

da capire. rivolte al popolo. Nell' edizione dcl 1866 furono illclu~c trcnt.l 

ballate e tra esse Rocca Da Pinzano e Marco t'ravie/ie. Lavorù a lungo ~ullél 

bai~ Ha tradizionale. Con 1/ pel/egrino c La Nosettina affcrmù di voler 

ritcrnare a due canzoni proprie deI popolo, (ratte dai CIInti pfJpfJ/ari dei 

Piemonte, collezionati dal Nigra.H 1 suoi canovacci provcnivano dal repcf(o

rio del popolo, ai quali si sovrapponevano pure Fantasia, ~(Oria c lcggcnua 

per conseguire un flne morale, come fu appunto per Ciovanni Prati. l'ra 

le sue ballate più celebri vi sono Usca, La perla delle macerie, Paol" dei /iuto, 

Ser Silverio, Masehera di ferro e La torre della Madrmna dei mllre. 

Un altro rimarore Fu Giuseppe Capparozzo, che nacquc a l.all1.è Ilel 

Vicentino e mOrl a Venczia ncl 1848, due anni prima della ~cornpaflla di 

Luigi Carrer. Esiste un'opera critica completa, inlirolara Studi su Giuseppe 

Lettera a Vmcenzo - 2.3 .1pnle 1862 ln Franulco /)nll'Ongnro t ,1 suo tplStolnrlO salto. .1 lma dl A De 
Gubernaus (Firenze: Tlp. dell'Assoclazlone, 1875). p. 118 
Firenze: Le Monnier. 1866. 
Torino, Rome:: Fra~ca!l, 1888. 
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C'apparozzo, rcdana da Giovanni Rizzato.'} Il Capparozzo trascorse la sua 

inf.1nzia a Villavcrla. un comunc di Vicenza, con 10 zio arciprete Manco 

(;appar07:zo, a cui va arrribuiro il mcriro di avcr spinro il giovane nipore 

verso l'apprczzarncnto della musa poetica. All'età di dieci anni comincio a 

frcqucmare il Seminario di Viccn7.a che, a quell'epoca, cra assai rinomaro 

per la qualità dell'isrruzionc imparrilavi. Anzi « ••• nel seminario diocesano 

,i coltivavano allora di prefercnza le belle Jertere. II poco profitto nelle 

~cicnzc matematichc cd anche reologiche cra perdonato agevolmcnte allo 

~colar() che avcsse scritto qualche huon verso nella lingua di Virgilio 0 dei 

Perrarca.»10 Il giova:te Capparozzo cra portato allo studio dei classici latini 

c greci. Pili rardi divennc insegnanre cd ai suoi scolari proclamava spesso 

che « ••• l'idea dei hello si llnisce scmpre all'idea dei bUOllO.» Il Preservo pur 

~cmpre l'amore per il bello e 10 si nota nelle sue hallate. Fa anche nlaestro 

all'Accadcmia dei Filoglorri a Castel franco \'enero, cui apporro un buon 

1l11I11CrO di cambiarnenti. Per gran pane della sua vita fu molto avverso al 

movimcnro romanrico, e cil> per rre morivi. Innanzitutto riteneva che i 

roman tici non ricercassero il VCTU né nei loro concetti, né nel loro stile. In 

pili non !\i attcnevano al bello. visto che non aderivano ai paradigmi degli 

.1Iuichi. l~inalrnente crann «)I1tro le regolc dei buono, per via dei loro terni 

che non inccnrivavano l'individuo a diventare migliore. 11 Non afferrando i 

Vircl17.\: Tlpn~f.1li.l t; Rumor. 1921. 
RIlZ.IIIl. "p.lIt .. p. 1 J. 
IllId l' ( .• 
1111.1 Il Hl 
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nuovi fermenti, il Capparozzo disprezzo pcrslIlo l'imitaziol1c dcgli stra

nieri. Ed a quesro proposito scrisse: 

Erme rup' e selve brune 
Non segnare da sentier; 
Fosche ':lotti e dubbie lune, 
Care al rruce masnadier; 
Nudi ~cheletri ai buoi erranti 
Sui farati corridor, 
E castelli torreggîanti, 
Cinti d'ombre e di terror .... 

Lungi le nappi avvelenati 
Sovra il desco traditor; 
Lungi i crani propinati 
Degli uccisi genitor. 1J 

Negli ultimi anni della sua vira cie) nonostante si avvicinù al 1110VI

mento romantico, in gran parte per merito dei suo amico Luigi (:arrcr C 

fini forse per aceettare anche le poesie straniere che. in (Iuesto ca~(), crann le 

ballate. Feee uso della fantasia nei limiri deI giusto. ma in modo lOIHrario 

ai canoni del Carrer, il quale sosteneva che (' .. , una cotai spccic di p()e~ia 

popolare, che racconta un'avventura, acccnna ad una cos(umanza ... )).14 Da 

parte sua il Capparozzo esaltà i nobili e le imprese magnanime ncllc ~ue 

compoSIZlOnt . 

Net 1851 venne pubhlicata un'opera sua intirolar3 P(}esie dell'Abate 

Giuseppe Capparozzo, in cui figuravano 24 poesie di mo(ivo sacro, 1 1 Ji 

vario motivo, 24 apologhi. 12 soncrti, 50 cpigrammi cil balla te. 

1\ Ciraro da L.Cecehini. op.en .. p.6B. 
Il Carrer. Prifaz,on~ ln Le ba/tau d, LUIK' Ca"~r. op. Cil. 
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Ncll'edizione dei 18771~ ne comparvero altre 12. Non creo nulla di nuovo 

in fi>l1Jo. Sono degne Ji ricordo La sposa dei trovatore, II vecchio di Suli e La 

morte di Klefia. 

Jacopo Cabianca (1809-1878) si inserisce pure nella rradizione balla

I isrica. Puhhlicb ncl 1837 Ore di vit a, delle balla te nelle quali coniugava 

morivi patriOltici e delle canzonctrc di estrazione popolare. 

Antonio Gazzoletti (1813-1866) si rifece moltissimo al Carrer; 

domin() in lui l'aspetto narrativo. Nel 1861 pubblico un lavoro nel quale 

radunl) le suc varie poesic, rra cui incluse delle ballate. l (' 

Alrri nomi cui vale la pena di far cenno sono Pictro Paolo Parzanese 

(1809-18S2), un poe ra di tonD popolare che compose nel 1851 1 canti dei 

povero; Niccolil Tommaseo (1802-1874), aurore della raccolta di Canti 

ptJpo/liri tosca 11 i, corsi, il/irici, greci dei 1841, Giunio Bazzoni cd Andrea 

Maffci (t 79H-18H'j), che s'impcgnarono nelle traduzioni di Schiller e 

(;m·(he. Altre ballarc ci sono state tornite da Francesco Domenico Guer-

razzl l' d.! fclicc Bisazza. Quesr'ultimo pubblico Leggende e ispirazionil7 ncl 

1841. Ull volull1t.' nel qualc ritroviamo svariati tipi di ballate. 

" "t/rH, fdlt, r "ud", dl (;/lm!,?, CI/,pnrozzo. con prefazione d. Onorato Ocdon •• (Torino: Libreria 
"uI.ISlt, .• d. Cr.llo ~L"loldo. Tlp. Bruno. 1 N77). 

,.. Fdlle d.1 Le !\1011I11er. INCl!. 
1\ tc~~lIl.I: hIlI1W.I. 11H 1. 



LI BALLA TA R()MANT/C~ IN ITAl 1.'1 

Considerando le origini cmiche Jcl Berchet, dei C.lrrcr. dei Prati, 

dei Biava, del Dall'Ongaro e del Capparozzo. ci si avvcJc che il 1ll0Vll11el1(() 

ballatistico si svolse in gran parte nel LombarJo-Vcncro, lun~o in nli si 

sviluppo il romanticismo iraliano in gencrale. Sarehhe tutravia a.aro at~ 

fermare che non si puo affauo reperire un tale gcncrc ndle altre rcgiolli 

della penisola italica. Basti ricordare gli ultimi hallarisrÎ IllcnzionatÎ 

poc'anzi, cioè il Guerrazzi in Toscana ed il Bisazza in Sicilia. 

Malgrado le molteplici carenze Ji varia natura risconlrahili nc:llc 

ballate dei nostro romanticismo, esse sono un gcncrc rivclantc c rdariva

mtnte poco conosciuto, loriero di prcziosi indi1.i pcr l'indagine Iclterana. 

Come abbiamo visto, non è un gcnerc csdusivamcme Ilordeuropeo, viMO 

che se ne trova una vasta tradizione in Italia. J:;, tunavia un vero ptTGllO 

che a tutt'oggi sia un soggetto poco discusso. 

ti') 
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Capitolo Quinto 

5. Conclusione 

Carrer ed altri poeri menzionari non vanl10 visri esdll~ivalll{'nrc 

come mediocri poeri in lingua italiana, ma piutrosro come il (ramite Ira 

poesia popolare e poesia italiana. Da tale punto di vista, il ~llggcril11clH() 

della Staël e poi deI Berchet di accamonare e Sllperare il classici~l11() t' di 

dedicarsi aile fonti popolari risulterebbe in parte meno f(>l1d.llo. Sc mai 

rimarrebbe da spiegarci il motivo per cui nei pacsi anglosa~s()ni il ricorso 

aIle fomi popolari abbia avllto csiti assai più fclici c !lqui~iti, l11enrrc illvccc 

in Itaiia l'esperimento non ha superato che di rado la mcdiocrit3. i~ da 110-

rare che rra le composizioni qui rappresentarc, alcllne ~()no .... Iare 1 ralle dai 

repertori redatti nella seconda mctà dcll'Ortoccnto, in parricobr modo da 

quelli del Nigra 0 dei Pirré (ovvero da repertori cui que!lti compilarori Me~

so hanno artinto). Rimane quindi da chiedersi sc le f(mti popolari ilaliane 

(in lingua regionale) sono rimaste ignore ai grandi poeri romantici proprio 

per una carenza filologica (in Gcrmania i GrImm opcrano qua .... i L()fllcm

poraneamenre ai grandi poeti ddla prima 0 ddla !lcconda ... cuola roman

tica) oppure sc il mancaro appunrarnenro è dovllm a incompa(ibilil:'J rra 

tradizione populare e tradizione aulica. 
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Non va scordato chc la tradizione popolare si è cs pressa in lingue re

gionali svariatc, italichc c uo. Quindi è possibile che il mancato appunra

Illcnto ~ia dovuro a rcriccnzc () a imharazzi linguÎstici, contrariamente allo 

wolgÎl11cf1lo Ji (Iuesro gcnerc in Inghilterra e in Germania. Questa ipotesi 

~cmlll'crchhc c~scrc la causa dcllo stacco repcribile rra poeti in lingua regio

nalc c pocli in Jingua nazionale, anche quando enrrambi si rifanno agli 

~lcs~i pal nlllo!li popolari. 

Qllcllo che ci occorre puntualizzare èche ancora tutt'oggi le storie 

Icu('raric italianc ci additano la lettera semiseria berchettiana come il do-

cumellto o'istÎlUzione dei romanticismo italiano. Quesro manifesto si basa 

su un suggerimcnto che ci pare paradossale e cioè sull'assunto che l'unico 

mOllo "di bile aile Icttere italiane per svecchiarsi e rifiorire sia quello di 

rradurre e imirarc un genere popolare straniero. 

Vi sono divcrse incongruenze, c nella Leuera e nelle opere della più 

recente ~t()riografia lctteraria, che ci preme di discutere. 

(~ucsto nostro lavoro ha evidenziato un genere letterario, la ballata 

romantica. corrcdandolo con autori, titoli e date d'esposizione. Benché il 

gro~so della prodllzione ballatisrica si situi a valle dei manifesto dei Ber

chet. 1.1 prescnza della produzione in lingua nazionale e regionale attorDO 

al tl'oriCl) dei romanricismo italiano cra massiccia: ai suoi tempi me no di 

duc italiani su ccnro capivano l'italiano e quesro dam solameme basterebbe 

,1 Jll.lgnilicare la rr.ldiûonc in lingua rcgionale, sc mai ve ne fosse bisogno. 

(:OI11C mai il Bercher propone di imporrare quello che cra COSI co

munc .. 1hbonJ.mte e indigeno in Italia? 



, 
i 

LA BALLATA ROMANTICA IN 1 TAU, 1 

Come mai il Berchet sostiene il bisogno di ulla svolta verso il popllli

smo, quando attorno a lui i porri in lingua regionale mm t;1I1110 II/tm dJ( 

quel/o? 

In dTetti la produzione in lingua regionalc conoscc duc 1110 Illcnt i 

di particolare tèrtilità in Italia: l'cpoca giacohina c l'CpOCél post-risorgimcn

tale. Tradorto in termini srorico-Ietterari cit'> corrisponde a duc 1l10l1lcnti 

"deboli" delle lettere italiane: l'ultima Arcadia e il posr-manzollisl11o. Il 

Berchet formula la sua propos ta proprio a ridosso della prima tloritllra re

gionale, quindi in un momento propizio alla presa di COIl()!\ccnl.l C di (0-

scienza della rinascita dei terni della letteratura popolare in Italia. 

Visto che le grandi starie lertcrarie dcgli anni '(lO, 70 c 'HO non 

fanno il minimo cenno a questo riguardo, clobbiaJ11o giungcrc alla condu

sione che il Berchet, luminare dei nascente movimenro romantico c cspcr

to traduttore dal francese e dal tedesco, non conosccva la lcrtcratura dei 

proprio popolo? 

E se di ignoranza si tratta, è questa paradigmarica della fiJrma mentis 

dei letterati nazionali a quell' epoca in Italia? 

Ma è difficile sostenere anche questa ipotcsi della totalc Ignoranza 

della ricca rradizione orale da parte dei Berchet. Non si pu!> mctrcrc il rrat

tatista italiano al livello della Staël riguardo la !\iluazionc suhcutanca dei 

regionalismo letterario iraliano. La Staël in cfferti lamcntava non ~()Io 

('ecccssivo aulicismo oella poesia italiana, rna il fano Lhe 1 ICllcrali 

dovunque si rivolgessero a Ici in francc~e. Ma Bcrchet è vi~~u(() nclla \rc~~a 

città cd ha operato nella srcssa rcmperic di Borsicri, Pellico, (;éluinara, Di 
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nrcmc, Orohoni, Maroncelli, credi dei giurisdizionalismo e dei populismo 

illuminaro dci Vcrri, Beccaria, Parini, Porta e in presenza di "stranieri" 

comc Arrigo Beylc "milanci!t" (Srendhal) c Vincenzo Cuoco (inrerlocutore 

l' maestro Jcl giovanc Manzoni). Parlavano tutti il rncneghino: senza ec

Lc7.Ïoni. l'arini stcsso ha poetaw in quclla lingua. 

(:ome proporre (luinJi di importare delle balla te come genere inesi

~tcntc in (talia, c dei populisrno, come fermento assente dalle lettere pa

tric, ~c non come operazionc scandalistica, Ja vero e proprio "frondeur"? 

Insomma, flno a che pumo si puo ritenere che il manifesto dei romantici

smn it:tliano sia stato scrirto in buona fede? 

Sono domandc che crana lecite allora. quanto 10 sono ancora 

tutt' oggi: rra cultori Jclle lerteraturc regionali e della letteratura nazio

nalc non è mai corso huon sangue, né neIrOttocento, né adesso. Recipro

chc accuse Ji ciarlatanismo e di conservatorismo retrivo, di trivialità e di 

:Iulicismo sterile, di populismo e di impopolarirà sono stare e sono tutt'ora 

.lll'nrdinc dei giorno. [)npotutto si è giocato qui tutto il significato e la 

ponata dei romanticismo e se noi andiamo a rivedere i documenti più 

carattcristici dcll'epoca, dalle Avventure letterarie di un giorno (1816) dei 

Borsicri, ail' /lIgillStizia di a/ami giudizi letterari italiani (1816) dei Di Breme, 

.llIa ICHt.'ra dei Manzoni a Cesare D'Azeglio ~\'ul romanticismo (1823),18 non 

!\i disn'ua Illai Ji qucSfJ fondamentale questione. In un paese dove mellO 

,. \'t-d.le' or.1 ndl.l V.l\lmlma sn-ha ft·pt"nh.le 111 Dt1cumont ~ pokmlcht sul romantlClSmo. 2 VV., a cura di 
1'!:ldl() Bdlorllll (' Al1l1l M.uzlO Muuerle, BarJ, Lalerza. 1975. 
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di due italiani su cenm capivano l'italiano (c a capire poi l'italiano lt'ttrrar;o 

ce ne saranno stad ancora di meno) e dove il popolo ~i nutriva lluasi 

esclusivamente di traciûoni orali. la compagll1e dei letterati ilaliani non 

ha mai ventilato qucsto .ugomcnto. St non per auspicarc che gli ilaliani 

venissero educati: e pel "cducati" si intcndeva prima ~. avanti tlltto Uitalia-

. ." nIzzatl . 

Perché le ballate dei Bürger, pmposte chen trado(tc dal Bcrchct. 

non diventarono popolari in Italia? Perché la prnposta d'inncstarc il mOlle 

populista sul tmnco principale della IctteratlJra nazionalc italiana non 

trovo seguÎto? 

Forse, per dare una risposta aJeguata a questi inrerrogativi. hi~ogl1a 

ancora una volta prendere in considerazione il romanticislno c: chicderci 

quali siano stari i suoi valori e le sue tappe principali. 

Si dice spesso che il romanticismo è nato in (;ermania e che il vero 

romanticismo è solo quello tedesco. Ln hanno afTcrmato hirz Martini. 

Ladislao Mittner, Karl Grünanger c, Jierro Ji loro, (Utta Li worte Jegli 

sroriografi italiani, meno Jestri in gcrmanistiea c in questioni Ic..'tterarie 

transalpine. Poi ci si imbatte ncll'ossianesmo e negli studi pUIHuali Ji P,lUl 

Van Tieghem, c si sente parlare di tun'un'altra tradizione: quclla ccltiea. JI 

romanticismo italiano, grazie alla traduzione dcll'()~~ian-Macphcr~()n da 

parte dei Cesamtti, sarebbe ~oprattu[(() debirore a 4uc~t'ulrim(). Ma non 

scordiamo le rrau'Jzioni dei Bertola, che ha inrrodotto in Iralia l'anaucof1-

rÎsmo nosralgico e crepu~colare di (;d~ncr c Ji Klop~tock. Che dire allora 

delle rraduzioni della poesia sepolcrale inglcse. che Bodoni ~(ampava COpIO-
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"arnenle già nella seconda metà deI Settecento? Mario Puppo e vari altri 

periodizzawri deI rornanticismo iraliano cadono in questa aporia, che con

"isrc proprio ncl volcre a (Uni i costi dare una preminenza aile possibili 

f(H1ri nordeuropcc dei rornanticisrno italiano. 

Ci ~i ~c()rda che il romanticismo per l'Europa dei nord è inconcilia

hilmelHe diverso da quello latino nella misura in cui l'umanesimo di 

Reuchlin, Ji Moore c di Lutero era stato diverso da quello di Marsili, di 

S.llmari c di Bruni: non si trattava cioè per i primi di ierterature e di 

fllosofic che avevano dei [uno compenetrato la civiltà, spazzanJo via ogni 

lraccia di medicvalismo. Si rranava invece di apporti ad una soggiacente 

civilrà anglosassone () germanica. Questa civiltà, liberarasi dalla sudditanza 

nei confronti delle lenere greco-latine, cosi come già si era liberata dalla 

sudditanza nci confronti dei canolicesimo, produrrà il romanticismo. 

NOllosrantc la complessità dei movimento, inequivocabilmente denuncia

ta dagli SchlcgcI, esso è riconducibile ad un unico fènomeno culturale: la 

riscoperta della tradizione popolare germanica e angIosassone e la sua 

valori1.1.il7.ionc lcrteraria. 

Che poi l'cr adire a questa scoperta occorressero i presupposti di una 

libcrazione antidogmatica (operata tre secoli prima), che per usufruire cos1 

.Ippieno dei contenuri rrasmcssi dalla ricca oralità bisognasse avere lettera

turc c lingue menu stagionate e meno impregnare di c1assicità e di remore 

d'ogni cipo, "luesto è un Euw scontaro. Scontato, benintcso, per chi ha 

!\crurato .1 f(Hldo qucsre civilrà. L 'halia non poteva usufruire altrettanto 

ddl.l ~ll.1 ricca rradizionc orale, non perché non ve ne fosse una, non perché 
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non fosse :1lrrerranro ricca, ma sempliccmenre perché le lihenà e le di

sponibilirà spirituali necessarie semplicemenre non c'erano. In altri ler

mini, l'ecumene lerteraria italiana cra incapace di f~H sua la IraJi1.ione 

regionale. Si sarebbero dovuri scavalcare secoli di c1assicismo invererato, di 

suddiranza ad una idea di centralità e di auctoritas (sI. certo, anche di na

tura religiosa e dogmatica: tutto coma), e questo non si poteva brc d.lll'()~

gi al domani. Il romanricismo italiano. qualc che sia stara la sua portal;) e il 

suo significato. non è stato imperniato sul rccupero dell'oralirà popnlare. 

Da qui l'insostenibilità della tcsi di Giovanni Bercher. 

Bisognerebbe poi soffermarci un istante sul concc((o di "popolarc". 

Pua voler dire due cose diametralmenre 0pposte. Pub voler ~igl1i-

ficare qualcosa che viene clal popolo e che i dotti scoprono c classiflcano n, 

all'esrremo opposto. qualcosa che i Jotti possedcvano c che pcr <Jualche 

ragione (abbordabilità. ariosità. superficialirà) Jivcnra no(() (a voile arci

noro) anche al popolo. 

Si è spesso equivocato su questa ambivalcnza Ji ~igntflca(i. 1 

componimenri classificati Jal Pitrè e dal Nigra crano popolari Ilcl primo 

senso. Le melodie che sono servi te a Smetana, ;) Liszr, a Grieg c a J)vor:ik 

per comporre i loro poemi sinfonici erano pure popolari alla fonre. Le arie 

di Verdi erano senz'altro "popolari", ma non nel primo, hem, nel ~cc()nJ() 

senso: esse non hanno mai avuto nulla a che fàre con il populo. Non 

risultano essere - neppure remotamentc - Ji c~lrazionc popolarc. 1 )j

vennero "popolari" nella misura in cui ulla canzonett .. Jel feSll V;l 1 Ji 

Sanremo pua divenirlo per alcune scttimanc. 
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(~ues(() concerto di popolarirà è pure aile radici dei fallito rentatIvo 

Jel Berchet. ln rcalrà egli C(luivocava involontariamente sulla "popolarità" 

chc le halJarc dei Bürger avcvano in Germania e sulla necessirà di introdur

re una letterarura altrertanto "popolare" in Iralia. La ragione per cui le 

ballate dei Bürger non costituivano un buon campionario per gli Întenti 

dei Berchet è perché ellse crano "popolari" in Germania ma, per qllestioni 

Ji gliSro, non 10 sarebbero mai state in Italia. L'idea di introdurre il "po

!l0bre" anche nella letteratura iraliana andava esemplificata con composi

!.ÎOI1 i che, dlcttlvamenre, erano "popolari" anche in Italia: "popolari" nel 

primo, "luanro nel secondo senso. Per quesro sarebbe bastato rivolgersi al 

repcrforio regionale iraliano. L'idea era giusra, le fonti no. 

Beninleso, anche la letteratura regionale ha pure due significati dia

merr;llmentc opposri, e si è dovuto attendere gli anni Cinquanta di questo 

nostro !\ecolo. con le due diverse collezioni di Pier Paolo Pasolini (una 

Jedicat;) alla letterarura popolare. l'alrra a quella regionale), per tracciare 

hene la distinzione. Popoltlre, neI senso pasoliniano dei termine, significa 

{lnfnzimo. ovvero mm tiaborato da penna edotta, ovvero ancora mai prima 

{~Uid,lt(} 01"1 scrittura. Sem pre per in sresso anrologista. regiona/e significa 

invecc mmposto ill /in .. '{ua regiona/t? ma da penna edotta. Per ragioni non 

!lcmprc cOllciliahili con i ragionamenti d'anteguerra reperibili nei Qttader

lIi gramsciani. ma ispiranresi alla sressa ideologia polirica, Pasolini clogia la 

prima t' (ond.lIlna la scconda forma Ji poesia. Anzi, nel caso Jella poesia 

Icgionale. P.lsolini si impunr&l ad affermarc che chi \: dotto non dovrebbe 

~cri\'l'rr ndl.l lingua dei popolo (l'er non adulrerarne la voce più pura) e chi 
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non è dono non dovrebbe scrivere. Vicolo più CICCO di qucsto nun VI 

porrcbbe esserc. 

Anche qui si crcano dei Fraintcndimenti c si conf()nde spcsso e t:tcil~ 

mente poesia popo/are con poesia rrgiona ie. Cerro. le distinzioni lrancial1ti 

evocate da Pasolini non esÎstono ndla realtà: moiti dei canti popolari ~()I1() 

in realtà elaborazioni di menri 0 di penne non rallfo ingcnuc. ~c ~i penS;l 

che alcuni dei terni popolari sono addirirrura di esrrazionc classicl. ml'nue 

moite composizioni dcll'Isler, dei Mdi. drl Calvo c dei Porta ~Oll() ,-li 

chiara derivazione orale. 

AI livello della ricettività di questi materiali da parte dei Ictterati 

edorri nella sola tradizione aulica e nazionale il problema ~i poncva HU ra

via ancora ad un altro Iivello e cioè quello della licenzÎosir;1 e dei lurpilo

quio spesso emananti dalla poesia rcgionalc. Essi faccvano dei 1 i nguaggio 

rerragno e diretto del popolo una sola cosa con i Iczzi ridanciani della 

poesia di moiti poeti rcgionali dcl Settecellfo e dcll'Ottoccnto. (:onIOllllc

vano quindi senz'altro popoiare con p()pulista e non s'avvedevano che molri 

poerÎ regionali dell'epoca erann in rcaltà dottissimi (anche in sensu .lUlicu e 

classicista) e che mimavano con mirabile desrrczza i modi popnlari. non pcr 

esaIrare il popolo. ma per dilcggiarlo. 

Se fosse stato possibile trasferire la ricchezza tcmatica, la spigliatc1.7.a, 

la totale libertà di linguaggio e di atteggiamenri della poesia popu/ista 

llell'alveo della letterarura nazionalc, l'auspicio deI Bercher ~i ~arehbe avvc

rato. La letteratura iraliana si !larebbe rinnov3ra pcr vie osmorÎchc IlUOVC C 

ferrilissime. Ma per quella srrada non ~iamo andarÎ più in là dei CiUMi C 
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dubilo comunquc che il Herchct 0 gli alrri trauarisri romanrici distingues

"'l'ru rra le((cratura /,"p(}/are, regiona/e e popu/ista: se avessero potum farlo, 

cerro avrcbbero f()rmulato i lorn manifesti in maniera ben più oculara, 

ras~cgnali eomullque all'impossibilirà di un rrasierimento in blocco di raH 

eOI1(cnuri ncll'alvco della poe~ia post-arcadica. Tra l'Iliade dei Momi e La 

Nitletta dei Verzee dcl Porra le possibilità di simbiosi sono nulle. 

1 nvccc qucsr:l chiarezza di inrendimenri non emerge né negli scrirri 

poll'miei dei c1assieisri c dei pro-romantici, né nelle srorie letterarie odier

Ile, che esihiscono nei confronri dellc leuerature regionali la stessa lungi

mirallza dcl Petrarea dinanzi aile novelle dei Boccaccio: da essere tradotte 

"in lingual), per salvarc il salvabile. visto 10 spreeo. le parole perdute (per 

usare l'esprcssiolle autorivelanre di Franco Brevini) di ranta letteratura 

plchea e ;Iecidenralmcnte bella. 

Il nostro scopo i Il quesra tesi era quindi duplice: evidenziare da un 

I.uo 1.1 presenza di ulla ricca tradizione ballatistica italiana in epoca 

romanrica, JI I11mllcnro stesso in cui il Berchet pubblica il suo manifesto; 

dall'alrro ~pil'gare - nei risrretti limiti eonsenriti in quesra sede - l'in

umgrucnza di ba~c della tCSI deI Berchet non solo di fronte alla tradizione 

in lingua italiana. ma anche c soprartuno nei confronti di quella regio

n.lle, di eui cgli ehhe inJubitabilmenre conoscenza. 

Ndl.t misur~l in cui la s[oriogratla letteraria più rec:ente non ci asse

nHlda l' rimanc ~()srallzialll1ell te muta davanri aile il1eongruenze qui 

scgna1.Hc. 11011 ci è possibilc eÎrare cririci per corroborare i nostri assunti. Ma 

ci parcva pcrlomcnn srrano che in una terra riechissima di rradizioni 
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ballatistiche qualcuno proponesse di importare proprio l,ucsto gcncrc pcr 

rinnovare ab imis una delle più anriche civilrà Icrrcraric d'Europa. E valcva 

la pena. mentre c'eravamo, di sottolinearc ancora una volta il divorJ.io 

csistenre tra tradizione aulica e rradizione popolarc, un dialogo che non si 

fece allora e che sten ta ad instaurarsi ora, proprio perché l.1 Icrterarura 

ballatistica in italiano non fu mai tanto l'ccelsa da l11erirare 11110 Mlldio 

spregiudicato delle sue fonti, c perché la lettcratura hallaristica ndll' lin

gue regionali era apriorisricamente accantonata COllle indegna Ji cirradi

nanza letteraria. 

Bisognerebbe aprire un capitolo nel quale si studiano le diffcren1..l' 

genetiche, stilistiche e poetiche tra la ballatistica rcgionalc e «uella na1..Îo

nale, ma nel rrattare di queste differenze rischiamo di solll'varc lJlIl'stioni 

che hanno occupato mitologi, linguisti, narralOlogi c cririci Il'ttcrari pcr 

molrissimi anni. È comunque un capirolo che viene a rido~so Ji qucstc 

nostre premesse: è inevitabile che prima 0 poi 10 si debba riaprirc. 
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Hill/tilt'. VCllczi.l: LlInpato, 1834. 

/Iio.~r(~tie. Quc!>t'ultimc SI trovano Ilclle Biografie degli Îlaliani il/ustr; nelle Scimze. /ettere ed 
tml titi Jt'("% XVI!I t' dn amlempor(mei. Le biografie composte da Luigi Carrer sono: 

Albril/i Tcowchi. h.lbdl.l 
Arki. (:cs.uc 
Hrll/one. Vittorio 

vol. III p.326-32 
vol. 1Il p.491-96 
vol. V (1.122-27 
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BonalO. Giuseppe 
Ccsarotti. Ilario 
Gallino. Srefano 
Gaudenzi. Pellegcino. 
Michiel-Renier. Giusrina 
Morano-Rosa. Filippo 
Pagani-Cesa. Giuseppe 
Pezzoli. LllIgi 
Pindemome. M.A. 
Rota. Vincenzo 
Savioli. Lodovico 
Sgricci. Tommaso 
Tirabosco. Amonio 
Virtorelli. Jacopo 

Le poesIe di Luigi Carrer. Milano: Salvestri, 1834. 

vol. III p.1 'JO-!) 1 
vol. Il p.16')-(,') 
vol. III p.1 H.1-H7 
vol. Il p.2o,)-20H 
vol. Il ".j'lH-6,) 
vol. Il p.466-6H 
vol. 11 p.J)-YJ 
vol. 1 p.9)-')j 
vol. Il p. 177 -R 1 
vol. Il p.4 ')_4 1) 

vol. V p. ';00- ')07 
vol. III p.404-41 () 
vol. Il p.2:H -2.n 
vol. Il p.60-66 

Abigail 0 la Mansuetudine. ldillio. Venezia: Plct, I8.V5. (Per nozze Papadopoli-Pcrsi<..()) 

Alcune poesie edite e ined#e. Roverero: Marchesani, 183';. (Pcc none Mckhiorn Z.Ippl
Schuldchaus) 

Il novelliere contemporaneo ita/iano e Jtraniero. (opera a cura di Luigi Carrer) VCllc'Ûa: l'lct. 
1836-38. voll.12. 

Lirici italiani dei see% decimosesto. Venezia: l'let, 1836. 

Teatra contemporaneo italiano e straniero. (opera a cura di Luigi Carrer) VC·IIC/.I;I: l'ICI. 
1836-39 vo11.12. 

Dizionario di conversazione. Padova: Minerva, 1837-39. voU 

La primavera. Versi. Vicenza: Paroni. 1837. (Pee nozze Ncgri Bcvila<..qua-Slc<..<..hini) 

Prose e poesie. Venezia: Plet. 1837-38. 

Ane//o di sette gemme 0 Venezia e la sua ~torza. COllsidcrazioni C tanta!>ic. V cml.Ïa: 
Gondoliece, 1838. 

Enciclopedia italiana 0 Dizionario della conversazione. Venezia: Tasso, 1 fBR- ')J volJ. 1 O. 
Il Carrer ha presentato le vocÎ seguenti: Bibliografia. Bionc fllo'iofl). Boboli"a, Bou.alini 
Erniano, Bodoni G.B .• Boemondo Mateo, Boiardo Matteo. 1~()lcna Anna. Bouafcdc 
Appiano. S.Bonaventura. Bondi Clemente. Bonfadio Jacopo. Bo"ifacio, Bora (:afcrllla. 
Bordello, Borghini. Boria. Borero Giovanni. Botta Carlo. nou!Joun DOllleniw, MardlC\C 
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dl BOllllle', Brac(.iolini Fran(.esco, Brindisi (/cnerarura), I3rucioli, Burger, G.A., Byron 
(;lOrgw, (:agllO\tro Calderon, Camoens LUigi, C.uui popolari. Caporali Cesare, 
(:.IJ>pcllo Bernardo. Cappello Bianca. Capua Leonardo, C.uo Annibale, Casa (dalla) 
(;IOV:1I1IlI, (:.J\lelvctro Ludovico. Casti (;.B., Castiglione Baldassare, Cavalcanti 
B.lrtn'Olllcu. Cavakanu Cuido. Cella Ansaldo. Cecchi G.M .• Cesari Antonio. Chiabrera 
(; . .tHlcllu. (:ompagni Dillo. (:OIH0fl10, Conversazione. Cosmopolita. Costume 
(lcucrarura. morale c hcllc am). Crusca (Accademia della), Dolce Lodovlco, Domenichi 
LodoVIW, Dom (;. n., Drydell (;iov;JIII1I. 

H,Mwln Il tltlHlt a d, ml'nze, letler/' ed artt dupoI/a ed il/url rata da Luigi Carrer. Venezia: 
(;41nt!o!Jcre, 18.~9-41. voll. 26. 

"po/(}glll P.lduva: Bla'iutti, 1 R41. (nozzc Zilli-Bulani). 

f.t'mll mll'l viltl (h Matleo Mt/ria Hoiardo. (Nd Parnaso italtano. Venezia: Ailtonelli, 1842. 
vo!. V 1. pp. 10-1 ') 

l'rme t' /,ol'flr t'flite l' lIledtle d, {~(o Foscolo, ()f(linate da Luigi Carrer e corredare della vita 
ddl'autorc. Vcnezia: Condoliere, 1842. 

l'ome nille r l1Iedite. Ottava cdit.ione rivedma dall'aurorc. Venezla: Tasso. 184';. 

I.'lmpomhile. Ballata. Nell'Ape, strenna per l'anno 1847. Venezia: Anronelli, 1847. 

Vite d, .~rnt"lim",,,, tll'nezùzm dei secolo XVI traltt' dalle VitI' dei poeti italiani di Alessandro 
/.;Iioli. (:i :-.i lrova la prefazione e Ic annotazioni di Luigi Carrer) VenezÎa: Antonelli. 
IH4X. 

IIllIIllIt' t'fltlt' t' medlle. V cnezla: Ccn.hini, 18';2. 

()/,rrr d, 1 UI.~I (~/rrrr 0111 crnm blOgrajia mlltlUlort' raccolti da FranceIco Prudenzano. 
N.lpoh: RU!>'I, 18')2. 

A/,ol(~~hl modt'rm d, 1./llgl Clrrfr t'Ilario C,sarottl. VenezÎa: Filippi, 18"3. 

l',.mr Il t·ltt· (lIldlldc notlflc .,u LUIgi Clrrer e B.Vollo) Vcnezia: Cccchini: 1853. 

l'om. )tt'/It' t'd,lt' t' mrdue. (UlIl LommClllano sulla vita dei C.1rrer) Firenze: Le Monuier, 
IS')4. 

/'Ot'III' lll,ltr. \'CBClla: l.l:'o;o. 1 S')'). 

So"euo l1It'flttO. V t'llt~lI:J: l\ l.ulIllcngo. 18')6. 
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Son~tti cinqlt~ inediti pubblicatt tltt LUIgi C,rrfr. Rovigo: Minelli. 1860. 

Lett~r~ dï/lustrl italiam con all'lln~ porsie ",~ditr di 1_1I~fr.I Clrra. Vl'neZla: AlHondli. 1 Hh(,. 

Olle nove/le d, Francesco Negri e di l_u~fr.i C,rrfr. Venezia: Clementi. 1 H6H. 

{.ett~ra d, LlI~(1 Clrrrr a Fr'fncesco Orlandmi pubbltcalll ri" SlamsJllfJ 1I1i11l11.mlt lit·, 1(:I!.ltt'1llt 
Itbm: F OrLandmi ne/la sua mla ~ 'UI sllm St rllti. Firenze: n.uber.l. 186H. 

Letter~ mediu (l'opera indude una prdàzione e delle II()(IZIC \1111.. vit.l l' \lIlI.1 lamcra 
s"olta dal Carrer) Verona: Civelli. 1879. 

lyltJo/~ seltt, (s.; trovano nel Fa"ole.«ialorr iraliano di Cujo (;.Irgloll i) Fircnze: ~.III!\oni. 

1882. 

Letter~ a Gasp~ro Barbera. (!.i trovano nclle M. morlt' di un eduorc lli F. Itubcra.) I:irl'n/c: 
Barbera. 1883, 

Alcun~ Ittter~ scritt~ a/ prof Alessandro Paravia. (Sono Mate serine:: Padova tr.1 Il 18U, c Il 
1830) Venezla: Naratovich. 1884. 

hmi sacri di Cesare Arici, Gilluppe fI(;~(hi, A. Buccelltfli. LltIgl Clrra. (:. 1: Mllmulm. 
Altsrandro Manzoni e P.A. Paravia. Milano: Carrara. 1899. 

Lm~r~ inedit~ a Luigi Pezzo/" Tommaso MblottO. Giacimo Namias. Andrea MI,Uh IIgmlml} 
F.1panni. Antomo Manzani, Filippo Scolart ~ Vinunzo Lazart. (a Lura di Gimcppe BI.lIldlini) 
Verona: Drucker. 1900. 

Ulla let/era in~dita e un sonello poco noto di LU'Ki Carra (Lon /1Ole c prcf;lziollC dl (;. 
Bianchini) Casalmaggiore: G.Granata. 1900. (Nella Rivista Illcn .. ilc Ji Icttcrc. di ,Iona c 
di arte. Anno J, N.2.) 

Lmeu med,te a Giusepp~ Rianch~ttI (1822-1848) A LIIra di (;. Biandlilli. (SI lrovano 
ndla Rivista delle biblioteche e dcgli Arclllvi. IlIglio-agmto 1')()2. Anno XIII, N.7·1{) 

L"tUre e vmi int'diti di Luigi Carr~r t' di Franmco Dall'Ongaro (a LUra di A. Ottolilll nel 
Nuovo A rchivio Vmt'to vol.xXXI.) V CnC'lla. l') 16. 

<;IOVANNI PRATI 

Poesie di Giovanni Prati. Padova, 18 %. 
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\t'I rllllll Itrù i. V cnczia. 1 H40. 

, 1111111 Imll voU C , (IIntl per "1'01'010 (/Jallat~) vol.U. Mjjano. J 843. 

Nuo/ll/II1III. Torino. IH44. 

"IIJj~f.~lfllr solitaru·. P.uJuva. J 847. 

"(ltHl'. i voU. N.lpoli. 1847. 

NUfl/J/ 1It'n1 V c:nczia. 1 H48. 

"(lestf l' prOlt'. ). vol!. Palcrmo. J 848. 

l'(}rsù po!tttt 1](. 18 '50. 

N,/l'{·()It" mmplela delle poesif'. Palcrmo, 1851. 

()p"t'. EdizlOnc ()fLlinara c rivista da li' autore. Genova, 1852. 

l'rost' f "l'm. ). voll. Napoli. J 852. 

(,ill/Ii polil1â. (;cllova. 18')2. 

/t'Imlt' tir S,rat usa 0 III Battaglia d1mtra: sa,«io de/l~popta: Dio t /'Umanità, Torino, 1852. 

Nod(/ljil' pOfm" HI 4 umll. TorÎno. 18'5}. 

(.{Ir"" /1111111' ,\tlppho in RWlstll illustrata. febb.1855 . 

..... ~/t'III" l' Ir (;,ïl-ZIt': It:e..'l.fflflf ;1/ 4 CIIml con prologo t' /ictnza. Pinerolo, J 855. 

(;lIu/iulI d, A'ml, drllmma l'''ico ;n 41lttr (l1111sicaro da A. Vilanis) MiJano. J 856. 

NIltJ/lf pot'su. TOflI10. 18'56. 

()/'t'rt'. Ediziollc ordlllata c r vedllta daJl'muore. Genova. 1860. 

\ ~ldr m,mm c,ml;. 1860. 

Ar,brrt()' pOr11l". Tonnn. 1860. 

()pur d'ft' t' m,dut'. 'i mil. Milano. 1 R62-6J. 
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Armando: libro po~tico. Torino. 1864. 

II qumto ltbro dell'Entidt, vcrsione di Giovanni Prati. Firenze. 1868. 

Opere varie. 5 voll. Milano, 1875. 

Psicht: sonmi. Padova, 1876. 

lsidt. Roma. 1878. 

Potsit, a cura di G. Sriavelli. 2 voll. Roma, 1885. 

Potsit suite. Prefazione a cura di F. Martini. Firenze, 1892. 

Potsit vari~, a cura di O. Malagodi. 2 voU. Bari, 1916. 

Ermtn~garda t poesie lirich~ setllt. Prefazione a cura di S. Mulrineddu. Torino, 191 'J. 

Ermtn~garda, a cura di P.P. Trompeo. Roma, 1924. 

Le più belle pagine di Giovanni Prati. Prefazione a cura di O. Malagudi. Milano, l 'J28. 

Liriche suite, a cura di B. Cestano. Milano, 1930. 

,-' a inedita col/ana di son~tt; di Giovanni Prati, negli Ani dell'Accademia P.uavin3. 
LXIII, 1950-54. 

Seritt; inedùi t rari, a cura di G. Amoroso. Bologna, 1977. 

GIOVANNI BERCHET 

Opert a cura di E. Bellorini. 1 (Poesie) e Il (Seritti eritlcÎ e Itllerart) bari, 1911-12. 

Momigliano, A. LirÎcht sce/te. Firenze. 1926. 

Calc3rerra.c. in 1 mani/tsti dei 1816. Torino, 1951. 
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lftUrt' alla Marchtsa C Areona,; a cura di R. Van Nuffel. (Febbraio 1822-1uglio 1833). 
Roma. 1916. 

Baldac(.i. 1.. JI) POttl mznort dtllnUoemlo. Milano-Napoli, 1958. 

Optrt a (.ura d. M. Turchi. NapoJi. 1972. 

I.elltra mnistria. Serilll saiti di eritlca t di poJemica a cura di L. Reina. Milano, 1977. 

(;(USEPPE CAPPAROZZO 

Cimtro la mollI' potsia. Odt. Padova: Crescini. 1828. 

"papavtro. Odt'. Bassano, 1830. 

IJodtcaslllabi. T reviso. 1832. 

Vmi. Vice07a. 1833. 

AIIII sposo. Som-uo. V icenza. 1833. 

Alla sposa. Ad un amico. Per le nozze Malmusi-Nievo, Ptr bt/kt donna, A dotto seri/tort. Ad 
lin amieo potla. SOntlll. Verona: Antonelli. 1835. 

"jà/so alibt. Vicenza: Picutti, 1836. 

III lodt di Villavt'ria il gIorno cl" SI pongono zn sulla tO"t i suoi bronzi. tgrtgio /avoro dt/ Ct/ibt 
/ontlùorf' Pietro CllIadini. Ode. Verona: Antonelli, 1836. 

(,'Ii scavi dflldfltllll /flltro di Vfrona ptr optra di A.Monga. Verona: Antonelli, 1838. 

I.a p"ghit'ra dr/kt sera. Belluno. 1840. 

Alla sposa. Smutlo. (Nozze Biadego-Patuzzi) Verona: Libanti. 1840. 

/.1' ""quit dal'antlco Ifatro d, Vt'rona. Padova: Minerva, 1841. 

/'(/(s;a (L, pat'Sld sacra) a I:at'ardo NicolO Marangoni tlttto arciprttt a Pitvt in Castt/franeo. 
P."lov.t: Tip. Semlllano. 1941. 
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/1 patTlcida de/la Tmaglta. Romallza. (Per la I.lurea dci (.lI~ini Fr. Rubclli e Fr. PdIi7l.m) 
Venezia, 1843. 

/1 fobo a/ibt. Venezia: Cordelia. 1844. 

/1 sotte"anto d, Santo Zaccaria. Venezia: Cordelia. 1844. 

/1 mtntecatto ir/andtst. Padova: lïp. ScminarÎo. t 844. 

Sa.«;o pottiCfl. (La !oacra poesia-La prcghicra dei malfino-L.l prcghicra ddla ,cr.1-L.1 
preghiera dei giustiziato-Gli scavi dell'antlco rcarro di vcrona-L'imirazlOl1c \lI.lI1icra 
nuoce alla modcrna poesia.) Vicenza: Paroni,184,). 

La fig/ia dell'orefice. Venezla: Merlo, t 84'). 

A/la sposa (Per le nozze Venier-Morosini) Venezia: Merlo, t 846. 

II fobo ulibt. (Nozze Zimolo- Bcvilacqua) V cllezia: Longo, 1846. 

Per Monaca, La tomba materna. {per la 1ll0llaCaZl0l1C di (;iuseppina Battaggia) Vt·/IC/.I.I: 
Merlo, 1847. 

La sortI/a, La tomba materna. " ponte del/a pietà. (Noue ZJnnini-Buc(.hia) Vt<nnia: 
Merlo, 1847. 

Venezia /iberata da/la dominazione austriaca in Gazzetta di Ventzla. 6 aprilc t S48.n.HO. 

A Dio. Venezia: Cordelia, 1848. 

Poesie. (a cura del fratello Andrea) Viccnza: Longo,IR,) 1. 

La purificaziont di Maria. (Nozze Giusti-Agosrinclli) Vi(.cnza:Longo, 18')3. 

Apologhi. (Nozze Andrea ed Eli~a Cuzan) Viccnza: Longo. t 8'53. 

La gazza in cattedra. (Nozze Garbin-Fiori) Viccnza: Longo, ) 8'54. 

Fiori poetici intditi. (Nozze Chicricati-Riego) Vicenza: Pa ro III , 1857. 

C.omponimtnti potllci inedltl. Vicenza: Paroni, 1859. 

Versi inediti. Vicenza: Longo. t 860. 

Epigrammi. (Noue Morosini-Custantini) Vicem.a: Paroni. 1862. 
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(lmll /1fJ/tÛlI. Rovigo: MincJli. J 867. 

IO""11/ca mllr mlJln~ d, Memlla. blt/lala. Vkcnza: l.ongo, J 867. 

Il d,ma d, Vmma jàvo,,"o/e 111/" l'l lrSla. (Nozze savinelli-Valauri) Vicellza: Longo. 1870. 

''l'1IIll't'r /'1 mltor'" aile mrsolari. "",0. Vilcnza: IJuralO. 1873. 

2. LIBRI SUGLI AUTORI TRATTATI 

LUI<;I CARRER 

(:.lI\f\I. Ignall\), LU~f!,1 Cilrrrr in RÎlmta Europea. Milallo, 1838, vol.l. p. 309-29 & p. 399-
4]0, 

Vdudn. (;uJV<lnni. J)t·llïngt'gno r drg/i saill; di Luigi Carrer. VencZla: Filippi, 1851, p, 31. 

F'lOJ.\Ili. l.urt'n/(), C'mlll Inogrfljio sulla vila t' mile opert' di Ltugl Carrer. Vcnezia: Merlo. 
IH(,9.1'. JI. 

( :rl"IMIl. (;iuv.tnni. I>t'Ila ",fa t' drill' opar di LUI.'{i Carrt"r. Vcnezia: Merlo. 1869. p. ~ l, 

P.lllavl'rJ. n.1I1idc. LlIIgi C,rrrr RIt·ordo. Brescia: Apollonio. 1871. p.168. 

R"',lIl1, (; IlI\cppe. llt~e:1 Cirrrr ne I.t' trI' {trti ronsideralt 111 almm il/llstfl i Ill/ian; 
{(}lIIt''''prlril1lfl. Milano: rreves. 1874. voU. p.1.16-147, 

l\,lIhim. R.1Œ\cllo. 1 UI.I/,i (~trrfr in Slmpatif, Studi letterari, Milano: Battezzati, 1877, p. 
219-1 t!. 

Ilowdl.\, \v.n. LUIgi Curer nel volume Modern Ita/jan Poets. New York: Harper & 
hrollll'I\. 1 HH7. 1'.184-1 RH. 

PlIll'HI. AugmlU. rt' Iml'''~ di I.lli,~' (_tlrrfr. Nou stor;ro-/elurarÎe. Camerino: Savino. 1896, 
p.t 10. 
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Molmenti. Pompeo. [Jer LUIgi Clrrer negli Aui dell'Istlluto VOlrto (b Sl'lmu. I,-lItrr rd 
arti. Venezia. 1899. tomo LVIII, p.487-4n. 

Padoa. Lorenzn. Per /a cÎtaZlOlle di LlIlgi Cilrrrr Fa 1 o'adutlO" d, Ft'dm. P •. llcnl.l: 
Stabilimemo tir. Piacemino. 18?9. p.13. 

Bianchini. Giuseppe. Llt~(i Carrer fta Iet/erf t' amlci (1827-1849) V cmll.1: DlllLkcr. l')()O. 
p.22. 

Bianchini. Giuseppe. Della vila di Lu~(i Carrfr fcrma dl, (,o . • ~~trtorlfl. ROIl1.I. l'JOO nd 
Giornak storiefJ della Ifltfratura llaliana. voI.XXXVIII. p.17C)-1 H6. Torillo. l 'J()O. 

Bianchini, Giu!leppe. (fna lettrra mrdita f un sOllrllo pO('o 'wlo di 1,'lIgi C,rrrr III Ni,::JIII 
mmsiif di If tUrf, di storia e di arU. Anno 1. n.2. C.ualmaggiore. l 'JOO. 

GaJlavotti. Giuseppe. Saggio di unD studio di Luigi t'arrfr. Matera: AngelcUI. l 'JOU, pAO. 

Bianchini, Giuseppe. Lettera inedita di Lu~(i Car:,,~r a Giuseppf BianL'heUI nclla Numlll dt'Ilf 
Bibliotfche f degli Archivi. Anno XIII. n.7 -8. p. 1 16- Î 2 S. Firenze, 1 ?02. 

Bianchini. Giuseppe. Dieci Iet/eTf infd,tf e una poesia slllmca d, LUIgI C"llrrrr. Rum .• : 
Mariani. 1902, p.36. 

Abrate, Mario. L'opera poftica di Luigi Carrer. Torino: Paravia. l'JO,). p.l 'J7. 

Barbiera, Raffaello. Il poeta delle lagU1lf-Lulgi Carrer in Vaso 1. ',dra/r. Profili d. 
Ictteratura e arte. Milano: Libreria Editrice Nazionale. 1905, p.14 ~-I 54. 

Gambarin. Giovanni. La critica lettfraria di Luigi Carrer e d, (,',lIùmeheltl nclb Ri/lista 
d'Italia. Anno XVI. fasc. XII, Jicembre, l 'J 13. 

Lava, Giuseppe. Carrfr, Luigi Arminio. Treviso: tip. Jei Segretari c.:omunali, 1') 15, 1'.25. 

Ouolini. Angelo. Letltre f vfrsi ined'll di LuigI Carrer f F /)al/'Ongaro nd NUflv(J IIrthl/lio 
veneto, vol. XXXI, Venezla, 1916. 

GIOVANNI PRATI 

De Gubernatis. A. Giovanni Prati. Torino, 1861. 
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(:.lI11CrlllI. E. Profill let/eran Firenze, 1870. 

De CllbcrJ1am, A. (,ïOVllllIlll'rIlU: prr1i/o hiograjico. Firenze, 1873. 

(:.lpuana, L. SlIId, sulla lel/tratura fontemporanea. Scrie J. Milano, 1879. 

( :orradlllo, C. l'lIrt; wntemporantl. Tonno. 1879. 

l'lpIlOIlC, F. (;wvanm l'mil t la !lIIova Itrzca in sa.«i di lellfratura conttmporanta. Palermo, 
IHH'l. 

TU! r'll.a, F. (;uJlIallm 1'11111 111 Sa.v.xi f rIlJJt'gne. Livorno. 188'5. 

Z.IIlIChclli. 1). 1./1 rirlOluzwnr dei '48 f le poe5Îe politicht di Giovanni Prati. Bologna, 1895. 

(:.IV.ll1ulII, (:. 1.11 pot'Jla rlrI Prat; r dell'Alrard, nel secondo romanticismo. Città dei 
(:.IMello, 18')8. 

(:rc!ol.ini, V. l'a (;ù""mni Prati. Padova, 1898. 

Stiavclli, (;. Gi()vanlll l'rallllel/ïntimltà: ricordi personali. Roma, 1898. 

(:.lIIdt·ralll, E. 1. ~1It",ità p()Iitlca di Giovanni Prati. Firenze, 1903. 

Ibrh icra, R. (;wvmm; l',,atl poeta e profita di casa Savo;a in Potti del/a patria. T orino
ROl11a-Milal\o, 1904. 

(;ulld.lllO. (: (,'ioVll1ml l'mil: Studio b;ograjico l'on d()cummti inediti. Torino, 1907. 

'J'orral..l, 1: . • \~/g.~1 aitm. N.lpoli, 1907. 

l )lwliJ1l. A. (;wvamll l'Mil. Messina, 1910. 

l',IM ... 11. C. 1., pOr\lll d, (,'U1l1ann; Prati. Catania, 1913. 

Bi,lllq~(), l;. (;w,'alllll /l"all ,JI C(}ngwso de; dolti di Venez/a in Letterdtura t patria. Città 
dei (',I!'otcllo. l') 1 ~. 

Swl.m. A. 1 H't O1ul, mmIllU;ct: appullll per IlIla stor;a del/anima romantica in Ita/ia. 
R.lVl'I1I1.1, Il).?I. 
/ ic~l'f. A. III lm mllZWllt' PO('llco-pof,tica d, Gior1lwni Prat; 18.10-1846. T rento. 1941. 

I\mUl. l1. :hpl'/Ii rU rom.l1l/Jt'lsmo tltzliano. Roma, 1942. 



.. 

" 
" 

• , 

LI BALLA TA ROMANTICA IN I7AI lA 

Croce. B. 1/ tramonto di Giova,m; Prati in LI It'tlrrawra titI/a lIIUJI'd /tiIIÎtI .. l. H.m. l'H.\. 

Sticco. M. La poesia reltgiosa dri Riso,;gimmto lIaltano. Milano. \')4«;. 

Fontana. M. Sa,'{'{i di una mterpretazionr d, Giovanm l'rail. (.;clluva. 1')47. 

Ermini, A. Gii eptKom dei romant;Clsmo: Giovamll Pratt. in ."jil.'{~t su .lIItllr; ml1/(m dl'! Ji" tlill 

XIX Città dei Cascello. 1948. 

Citanna. G. Il romanelczsmo e la porsia italialla dtt! l'arin; al CilrdllCt t. B.ui. 1')4'). 

Tenca. C. Giovannz Prati (1847) in (,ïornalùmo t' Ifltmttura dt'l/'()uot't'llto. a lm.l dl (;. 
Scalia. Bologna 1959. 

13alduino. A. Let/eratura romantlca dal Pratz al CarducCI. Bo)ogna. 1')67. 

Amoroso. G. Giovanni Pratt. V(,cÎ borghesi e tenslOlle romanllca. N.lpO)i. )1)7.3. 

GIOVANNI BERCHET 

Soffici. A. La prosa di Berchet in La vou. 26 settembre 1911. 

Prezzolini. G. Giovanni Berchet in La vou. i (, novemhre 191 1. 

Croce. B. Per un l'oeta non trattato bene 111 La voce. 7 di(.embrc 19 Il. 

Bellorini, E. Sa,«io bibliografico. Napoli. 1912. 

Cecchi. E. in Studi crittci. Ancon3. 1? 12. 

De Lollis, c. Per la rirdizione dei Berchet 111 La ClIltura. 1 S germain, 1') 12. 

Bellorini, E. Giovanni Berchet. Mes"ina, 1917. 

Petrini. D. La poettca dei Concilti4:tore e la paesia dei t'trchrt in La Cuilura. lugllO l') in. 

Berro"" G. LI /ingua di Giovanni Rachel in Lingua e porsia. Firenze, 1 (Hl. 
Croce. B. in Paesia e non pama. Bari, 1942. 

71 



{ 

( 

MARIA·LIf/SA 7EOLI 

MOllllr,ltaIlCl. A. [.a poma dei Berchet in Introduzione a. poeti. Roma. 1946. 

B .• ldaLLI. 1 /.1/ pflt'SIII d, (,'ùJllanm !Jrrrht!t in La fiera Itut!raria. '; agosto 1951. 

1.lll1h.lldi. A. l.a p{m;a d, (,ïfJ1IIznm IJerchrl in Sludium. aprilc 19S2. 

"11111111. M. ,\lIle trlllUI deI Brrt'het c Cri/ica e poma dei Bercht't in Romanticismo lIaliano. 
B.IrI. Il)';~ 

J ."l'flOfe. (;.1. I.r mmanze d, (iifJvanm !lrrchet in Brlfogor VIII. ] 1)5~. 

M.lfL.lzan. M. ,~/lld, mllJ,.,dlt'l III A/flSlro Ottounto. Brescia. J 1)55. 

IlIn.lI1lnratl. (; in 1 JtzÎtmano /JI(J,C!,rajim dl',C!," italzani. VI Il. Roma. 1966. 

M.IfIlI.IfI. A. 111 l.rlleralUra tlaltalla Ltlterza. vol. VII. Roma-Bari. 1975. 

1 >CrI... L. I./'lleralllra r l'0llilill Ira la reSltlUraZlone t! l'lfnità. Mllano. ] 977. 

1 )'ArnnLU. (;. Il Brrr}"1 (' III IlliOlltl porslll popolar,. Gllida t' lettllra d, GrÎsostomo. Udine. 
JI)79. 

SAMUELE BlAVA 

Iclll\lI"'''CO. N. S. IJUIINI ( , romam,,, 1Il NUOlJa am%gia. Dicelllbre 1871. 

1'III,III.I.l: . • \~mlllt'If' /J,aM, pot'Ia hrr..'(ttmasm. Bcrgall1o. 1895. 

V,llen. D. l'rmltllJrrr romllflllche 111 CrtJlltlcht! leuerartt!. 4 febbraio ] 912. 

(;IIIIr,I, A.S. Nt·I/a l'l/il t' ,ulie 0l'I'rt. Roma, 192'; 

t\1Ir,t.'rm.l. A. in l>i:,w"IlrlfJ hiografico dl'gli ,talumi.VoI.X .• 1968. 



L-l RAIL1TA ROMA N 71Cil IN IT.·I/./A 

GIUSEPPE CAPPAROZZO 

Ocdoni.O J>refaZlone a Pot'Sle edlle e illed,te. Torino. 1877. 

Serena. A. G. Capparouo. Milano. 1898. 

Rizz3tO, G. Slud; d, G. t'apparouo. Vicenza, 1921. 

Vianello. N. in Dizionarzo biograjico deg'i italiani. vol.xXIlI. Roma.l?7S. 

JACOPO CABIANCA 

Venrura, E. j. Cabianca. 1 suoi amici. il suo tempo. Tlevi'io, 1907. 

Recchilongo. B. in Dizionario biograjico degli if"liani. vol. XV. Roma, 1972. 

FRANCESCO DALL'ONGARO 

Picré. G. in Nuovl projili di conlemporanti italiam. PalcrJt1(), 1868. 

De Gubernacis. A. F DIlI{'Oll.,<aro e 11 mo epistolario salto. I:ircllzc. IH7S. 

8arbiera. R. Simpatie. Slud, letterarl. Milano. 1877. 

De Sanctis, F. Parole ill morte d, F /)all'OlI.rraro e F Trinrhrrll in 1./1 C'ntim. X. Il) 12. 

Menegherri, N. F. Dall'Ongaro. Udine. 1914. 

T ribandi Foscarini, M. F /)altOllgaro Note di mttca letterar/a. Fircll'le, 1 ln). 

Curro. C. in La leturatura roman/Ica della Vent'zla Giulta. Firenze, 1 ln 1. 

Scodro. R. F. Dall'Ongaro. diretlore di giornale a Fr/t'Sir. Venezla f /«()ma III AA VV. 
Giornalismo dei RisorgImento. Torino, 1961. 

77 



( 

{ 

.HAtuM.UISA TEOLI 

/',lrCllfI. M, j(t"ità b,bllO,v,rafiche del/'Olloct!1lto, vol.XIl, Firenze. 1962, 

( ; 1 Cf.~()rI\. L (,./i sl()rnt'l/i dl F dal/'Ongaro tlt'Ila letteratura sOCIale dei Risorgimento in Atti 
ri,·" ïS/IIIII() Vm,l() (:XXXIX. / 1)8()-8 J • 

AN rONIO (;AZZOLETTI 

( ;,mluu-Ï. C. L'I "()t'SIa di A. (i"ZZ(J!e1tl d,/ettame dl poma in Rivista Iridmlma. XIV. 1914, 

1,'lIal' d, Il fil 0 Il la (;au(l/eu, ad A"drea MIlJ];, (/837-/866) LOIl note di E. Bro!. Trieste. 
/()J7. 

AN 1 )REA MAFFEI 

I)c ( ;ubcrnatJ'i. A. in Ilttlùm; I/lusln Firenze. 1884. 

BcnVClIllll. E. A. MttjJi'l. l'oeta or~'{inall' e traduttore. T rento. 11) Il, 

Imlm.lIIl. V. I·,mlt' "rur!,alt'. Bari. 19 J 2. 

J. OPERE SULLA BALLA TA 

[III /,0' l't'r tuttl, l!art/t'.'l.1O pot'tlw-popo/are. a ~ura di F. Pellegrini, Roma. 1853. 

/ t:l!...C!,t'IItI"" /J,dlllt' dl .mtml lIw{ùmi. ,1 ulra di G, CJrcano. Napoli. 1862. 

l 'nd\llll. 1 1.1 Ihll/ill.1 ro"",nllul III It.rl'Il. Firenze. 1901. 

l ; . .IIl'ItI,:\ l 't'pl'r.l dl V ILwr H lIgo nclla Icucrarura iraliana. Torino. 1904. (Suppl. 7 dei 
l ; Il li n, ~!llr. Ll'({. !t.ll.) 



LA BALLA TA ROMANTlGllN ITAL/A 

Seguin.M. Saggio sul/'or~'{int e sr1o(v;tmento de/la Bal/ala. Brescl.l. l') 1 n. 

Mazzucchetti. L. La prima vrrstone ttaiiana drlia l.morr th Burg/r. III (;/(mllllt' .'t'(Or/1II 

Letterario ttaiiano. LXXI. 1918. 

De LoUis. C. Saggl mila Jonna portica deli'Ottocmto • . 1 cura di n. Croce. n.lri. J ')lI). 

Mazzoni. G. Riflessi di porsia popo/are m" ro",It1wcismo IIII/M'1 O. in Aiti dt'J 1 L'tmgrt'H/1 
nazionaJe dei/e tradiziom papoiari. Firenze. 1930. 

Mazzoni. G. L ·Ottocmto. Mil:mo. 1934. (Nona ristampa 1 (71) 

Baldi. S. SuJl'or~'(ine dei s~(niJicato romantlro di Bal/ala in Annali dti/tl ,\i'U(J/il Norm"lt' dl 
l'isa. S Il,X. 1941. 

Baldi. S. 11llroduzione a Ballau papolar; d'lllglJliterra e di Scozia. Firenze. l '}46. 

Elwert. W. Th. La svolgimmto della forma mttrica della poesia /trica itaiiana dt'i/'O//(}('t'IIlo 11\ 

Estudis Romanics. Il. Barcellona. 1949-50. 

Poeti minor; dell'Ottocento. a cura di G. Petronio. Torino. J ')59. 

Poeti minoT'l dei/'Ottounto, t.l a cura di L. Bald.KCl. Mihllln-NJpoli. 1')'58 c dl .\ wr;\ di 
L. Baldacci e G. Innamorati. Milano-Napoli, 1 ()61. 

Balduino. A. Bal/ata romantlca in Diziontmo mtlco dei/a il'/trratllra tillit,mil {fT/:'1: vol. 1. 
Torino. 1975. 

Columni Camerino. M. {dillio e propllganda mlla !t'Ilnatlira sOl'lale tlrl RiHJ~~mll'nlf). 
Napoli, 1975. 

4. OPERE SULLA QUESTIONE DELLA POESIA POPOLAIlE 

Carrer. Luigi. La pama popolare. Venezia: 1838. 

Imbriani. V. IJel/'orgamsmo poetico della poesia popaiare llaltana. NapoJI, 18(,6. 

De Puymagre. T. La poesie populaire en Italie. Parigi. 1872. 

79 



f 

MAR1A·UII'sA 1 EOU 

l'uré, (; .\tud, d, poma p"po/,Ir('. 1'.llcrOlo, 1 Hn. 

1.1111.1111, JI 1.1' Irllt!ralUra t' l'II rttl/a dl'/popolmo 1/1 Nliova alllologla,lI. 1876. 

(,Clral/IIII,I Ilom/,rJ1l1ml'ntlll/lflort drl/a /wt'sla /,opolart' I/altana. Bcnevenro. 1877. 

l{ullll'rJ, 1" .\llIrla tit,/I,I /,Ot'jfll /,o/,o/"rr lIaltan". hren/c. 1 H77. 

1 )'Am OIl.I, A. 1 l' l'0mll pOP(}/Ilrf Iltlllima. I.lvomo. 1 H78. 

( :rant·, 1 1· J ,1 p(}t'SUI /,(}po/llrr Ilahana. P.llermo. 1880. 

Il.Jrnl'ltl' BII\l k. R /l/t' jo/I.: sIJn.v.s 01 "{l~". Londra, 1887. 

l'url-, (;. Ilthll/lgmji'l ''''"l' l",du,lfIlII popol,m Ilailant'. Torino, 1894. 

()"ol.llIl, 1 StudIO rt11H10111l'0 mil" slramboll". Fcltrc, 1898. 

1 )'AIlLOII.I, A. S/~"-(IIJ d, UfM I}(M/(~((rajia ragtona/a della pOt'sia popolarr Italtalla stampala n~/ 
\f'wlIJ XIX III U,1I451t'ml' /I"llt'. 1 ()o'). 

BdluLl,I. C li" ((tp"ol() d, l'JI( olllglil /,opolarr. Cli amuleti PCrug13, 1')08. 

NOV.III, F IIllomo 'III'(}rt.'l,mt' t' Iti/a dtjjusù",t' dellt' slamp" popolart Perugl3, 1902. 

1 )'AIH.OII,I, A. ri' l'0t'S/,' pO/,O/IIrt' IlItI'"II(/. I.ivorno, 1906. 

IklltlLl.I. C I,I ulllZOlle pO/,o/Ilrl' m Fmn,," t' ln lta/za ne/I"ù alto Medtoevo csrratto da 
Ml'/,m,f!,rs ollfrls il AI M. \r'i/molll'. P.lfIgi. 1909. 

NOV.III. A Nllmht' d,l/fl1lo.e.r,llùl/,opolarl' Parigi, 1913. 

1)' AIlWIl.l, A .'~/.I?.C!I d, 1"tlr"'/1Irll po/,o/ml'. LivofJ1o. 1 <J 13. 

1\.11111.. l'r.Hdl.!. F .'·;.l."-~I/J d, gndl. Ilmzom. lOri t' dilllzt popolari ita/iane. Bologna, 191 <J. 

F.1Il1l.1. 1. (jurslwm d, pOt'JltI popol'lrl'. Udine. 1')22. 

SOI n'JIlo. 1 . 1 tlllzlt'III d'lta/ltl r /11 Imd,zlf",r popo/art'. Vigevano. 1')26. 

l'mu'. n. I,l It'tlt'ratllrll ,it,deltillr nl/rf5(1 in Critica. XXIV, 1')27. 

HO 



ç 

k 

lA BALLA7t! ROMANlICA IN J7AllA 

Sorrento. L. SuppÙmmto alla bibliogra};a dei Pitrr' per gll ttnm / 92S-26 in At'lllml, 1. 1')27 
e 3 giugno 1929. 

De Lollis. C. Stl,(gl su/la jorma poellca ttalzana dl'lI'Ouowllo A lm.' dl Bt'Ill'dclto l 'IOU'. 

Bari. 1929. 

Santoli. V, Nuove qllfJtlom d, poma popo/are. Torlllo. Il) \0. 

Rajna, P. Gmeetto e /imltl di /etteralura papo/drl', Fircn/c. )Inn. 

Tiersot. J. La chanson populaire l't les fi rwalIIs roman/If/ues. P.uigl: Plon. l ') ~(). 

Coc:chiara, C. The /orr oj Iht' folksong. (hford. 19 n. 

Croce, Benetleno. l'ol'sla popo/art' e pot'sia d'arll'. H.m: I..lIcU3. l ').U 

Toschi. P. Letteratura popa/are III un cmqua1llt'l'I1lw d, slmlt. Fin'l1/e. )I)j7. 

Dusi. R. La poesia popolare in Italta. Patlova, l 'H? 

Caravaglios, C. Sfl.«i d, jo/c1orr. Napoli. l 'n8. 

Giannini, G. La poma popolare Il slampa nef secolo XIX Ulline, l 'HR. 

Barbi, M. Poma popolare Ilaliana. Firem,c, 193'). 

Caravaglios. C. Il jo/clore muslca/e in Ita/,a. Napoll. 19 ~9, 

Cocchiara, (;. l'rob/emi di potsla popolare. Palermn, 1 ()]'). 

Tosdu, P. Corso d, tradiziom popo/arl. Roma, l ,)~,)-4(). 

Santoli, V. 1 canll popoiari Ilaitam. Firenze, 1 ()40. 

Cocchiara, G. G. P,tri t' le trad,zioni popo/art. Palcrrno, IIJ1t 1. 

Toschi, P. Introduzione agli sl"d, delle trad,ziom /,op,,/ari. Palcnno, \942. 

Toschi. P. Panorama della poesia popolare lIalzallll Roma. l'H2. 

Cocchiara. G. Il dia vola nella tradizione popolare lIailana. Palerrno. 1')4'5. 

Baldi, 1>ergio. Sul concerto di poma popolare 111 Leonardo. fcbbraio 1 (HG. (OI)l(~/.J(IIIC a 
Croce) 

Hl 



( 

MARIA-WI.\A TEOLI 

1 !I .. dll. /'. (/wda ail" studio drlle Irad'ZI01lt popolari d'!ta/ta. Roma. 1946. 

J'o .. dll. /'. l'orHa f' 1'1111 dl "01'0/". VC/lcI.Ja. 1')46. 

( ou hw:!. (,- .~/orlll rit:".li slUd, d, l'0f'SItl p"polare ln !ta/ia. Palermo, 1947. 

J'1l'.<.llI. l' 1 t'mHlII'lwlo.f',lll titi flmlo !'"po/arr. Roma. 1947. 

s. (JPERE SU/4 PERIODO ROMANTICO 

M.IIIl'gJ:lIIJ. (;. JI f{mlll1l1l,WtlO Ila/IIl1/(J lion (SlStf. Firenlc: Secber. 1908. 

Ilor .•. F. n,t! nm/(lIIlu lJ1fW ,11/it/umm(J. l\1iJ.lIl0: MOlldadori, 1925. 

ViIlLlglll·rr.l. M. U,mltlllllli t' druldmtl m.(lrsi. J'oligno, l'ne;, 

F.\Il11dli, A. 1/ IOIIUIIIIIll.W/(J l1t'/ lIU)lUÙ' Itl1 1IU1. Turino: Bocca, 1927. 

VWIl'. A. /l'S !J(Jlmrs Ott "lll's du Romantrsnu. Parigi. 1928 

1 k 1 0111\. ( n.lIl' . . '".{C',I Ill'I/II/orma pOftlul 1I11ltallll dell'Ottoull/o. B.lri: Latcrza, 1929. 

( '11,11111,1, l ;ill'l'ppc. 1/ lOmll1/Itt'lSIflO f 1.1 porslII lIa/,ana d,zl PIlrini a/ Cllrdul'Ci. Bari: Laterza, 
l'H'ï. 

/.\11<'0, A Slorlll da mmlllllltÎsmo mg/fSf. MesslIla: O'Allna. 1940. 

"ntom. ( '. /.1 /01111 IIIIHm l,t /ilgI011f. Firenze: Sansoni, 1942. 

IIU\ltl. Umhl'rto. Alpflft ÉIt·/ mmllnllcÎsmo IflllttlflO. Roma. 1942. 

IIdhH 1111. FgidlO. l>ismsslOl/I (' pa/mllche JII/ romalllicismo negli Scr;ttori d'lta/ia. Bari: 
I.lll'r/.l. )1)4 \ 

Bolt.lulli.H1. R. J Il m'oluzul1Il' romamÎlil. Roma: PerreHa. 1943. 

LI 1 
0 ... 

• 



" 

. ~ 

L-1 HALL1/:4 ROMANTlCA IN I7AUA 

Farinellt. A. Il romantic.:ismo III Ccrmallla. Mil.mu: l\occa. 194'). 

Vinciguerra. M. RomantlClSmo. PI~.\: Nlsrn-LI~dll. 11)4). 

Hazard.P. La pensée europémnl' (lU XVII! su\le {ft. M01/If'S'lUII'II 4' l,·HIII.".. P.H1~I: Blm'Ill. 
1946. 

Viereck. P. Dai romantlcl a Hult'r. Ir,td. iul. 1"0 ri no: Ein,ludl. Il)4H. 

~rrich. F. CldSSlnsmo e mmantlClsmn udest"O. (rad. H.tI.MII.lIIo: 1\0Illpl.1I1t. Il)') \. 

Vallone. Aldo. Da/ CaJJè' ,d L'mmlialore. LULI.a. 11)),1 

M ittner. 1.. Ambiva/enze romanllrhe ,"tud, \111 roma1/IIf'Î.wlII 1t'fIrJI (J. Mn\IIl.\ h 1l"IlH': 

D'Anna. 11)')4. 

MazzaJ.. Etrore. festimontallzt' slii rommlll/ mllo Bnlogna: (:.Ippclla. 1')')(1. 

Pascal. R. La pot'tica dello SlUnn U1/d J)rang. Milano: Fcltrindli. l ')e; 7. 

Wellwk. Rene'. Va//'illumtlllSmo fI/ mmantmsm(). Bologna: SOLiclà I-:IllIrll..t" Il MllllIIo. 
1958. 

Pullini. C. Le poetirhe dt'l/'Ouocmlo. PaJov.t: Liviall.l. l')')'). 

Tecchi. B. Roman/icI tedesclJl. Milano-Napoli: Ricclardl. 1')')«). 

Allievi. F. TeStl d, poetu:a romantlca (1823-1826). Mllano: MarlOfall. l ')6(). 

Fuhini. Mano. RomantlctS1tw Ila[,ano. Ibri: l..1tcl7.a. 1 %(). 

Cccchi. E. 1 grandi romantici mg/t'SI. Firenze: Sanson l, 1961. 

Wellek, Rene'. L 'tlà romanlltd. Bologna. 1 % 1. 

Chabod. D. L ïdea dt naziOflf. Bari: L.Herza. 1962. 

Brion, M. L'AlIemagnf romanllque. J>Jrtgi: Midlt:l. 1961 

Petronio. G. Il romanucismo. Palcrmo: Palumbo. 1963. 

Brion. M. Schumann 0 l'anima roman/Ira. Milano: Mur!.ia, 19()4 . 

H3 



MARIA-LU/SA TEOL! 

Murner. 1.. .~/o"a d,lia leI/l'ratura Itdt5ca. Dai Pietùmo al RomantlclHlIO. (/700-1820;. 
lormo: 1·.llIaudl, J 1)64. 

Bllfg(·c,(.'. (; A . . ~torul dt'lItl l "lIul romantlca ln 1"lIia. M ilan(}: Il SaggJa[ore. J 965. 

J I.lylll. H 1.1 St uoir, ",mamlui. trad. Ital. .1 lllra di E. POLar. Mllano- Napoh: RiLciardi. 
1%'). 

1'1.11, M 1 tI /([rnl'. Iti II/orlf' t' ri Juwolo 1Irl"1 It'urratllra mmanllca. Firenze: Sansonl. J 1)66. 

~H J.(,lIk. JI (; 1 lIt' Mmd of /:'ump'llII R(}maflllCS. London: Constable. 1966. 

BmuI, lJ. /(('"/umfl mmanllw Roma: B.lhulJlo, )9Mt 

l'l'' Il, K II' l/tlrt' "'or du NllfflflllllSnlt; '1IIIIJlJlogu' thémfltlque du RomantISme européen. 
Vcrvll:'rc,: (;(·r.lfll l:' (:Il:'., )C)6H. 

l'''pl'n, M .\/ud, Hli rtmUl1IIItHIIIO. Fircnzc: ()Il>chki. 1969. 

V.III '1 iq~hcll1. Pli' RtJmallll5mt d.lm Iii liuérature l'ttrnpénlflf'. Parigi: MiLhcl. 1969. 

F"billl, M RlmllIllIIlISll!f1 Iltllul1IO H.m· Lalcr!.a, 1971. 

l'Clkll.llJ1, (\1. 1"1' l'rlIImph of Rrmllllll/ClSm. Univcrmy ofCarolina l'ress. J971. 

Ritt.lIent·, Il n. 1. 'lU phlSml' de Iii l'obit' romallllqul'. Pangi: N iZCl. 1971. 

i\t.lu.llI.l, l; 1 f.,IltIIWII dt,/lllpfra. Ider t' Jorme 111'1 mlto roma1ltlCO. Milano: Mondadori. 
l'Pl. 

l't'l'Il', II. ()lIfo'/-t't' 1//11' It' Nm1lt1llIts1lU? l'.mgl: l'resses Universitaires de Francc. 1971. 

l'lippU. i\ 1. PO/'111t1 l'aWca .del roman/mIma. Milallo: MarzoratÎ. 1973. 

Ahr.II\1\. t-.U t Niltll",1 SU/,t'rIll/turallSm. l'Mdil,ml and Revolution in Romantic Literatur~. 
New York, 1 ol1don: W.W. Nortoll and Company. J 973. 

l't·uollhi. (; ft',:,wIII d, ,nllUl roman/ua. Milalto: Il S.lggiatore. 1975. 

Ahr.um. M.H. fo 'pmhio t'Iii l,tmpada. Lil teorta romantica e la tradizione eritica. Ho1ogna: 
II MIIllIlo. l'F(,. 

1 )d l'Al) 1Il 1.1. ~ 1. 1),.11110 romallliâsmo. ffI/i di pOfliea e di cri/ù·a. Bari: Adriatica. 1976. 

H4 



, 
J .. 

LA BALL~TA ROMANT/C:-t li" IlAUA 

(;usd()rt~ G. Naissancr dt la f01Iscuncr mma1ltlqlu llU Slfde dt'J III mÛreJ. P.III~t: 1'.1\'01. 

1976. 

BCllicholi. P. Le temps des prophrus. '/01 1 rl1l f'S fÙ I~lgr romflflllqllr. P.trl~I: 
Gallimard. 1')77. 

HS 



MA/?/A 1.1JISA 7 mu 

INDICE 

( .AI'II'OI.O 1: Sllll'or~(ine de/lA ba/lata ... ' ~ ........................ , .......................... 3 

( APITOI.O Il: Le prime ricorrenze Je/la ba/lata romantica in Italia .... Il 

(:AI'ITOI.( ) III: 1 maggiori esponenti Je/Id ba/lata romantic~ in [talia .. 19 

( :APITOI.() IV: 1 ballatisti minori in Ita/ia ................................................. 43 

( :APIT( )L() V: L'ollCIusiollf! .............................................................................. 51 

BIBl.I()(;I{AFIA: ........................................................................................................................ 63 


