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mito 
e realta 

Forse nessuno dei no-
stri grandi scrittori di 
ogni tempo vide formarsi 
attorno alia sua nascita, 
alia sua giovinezza, e in 
generate alle vicende del-
la sua vita, un mito, un 
vero e proprio romanzo. 
come accadde a Giovanni 
Boccaccio. Egli stesso, del 
resto, con l 'operasua gio-
vanile — dalla Caccla di 
Diana, al Filocolo, al Nin-
fale d'Ameto — coopero 
attivamente alia creazio-
ne di tale mito, che la cri-
tica fece proprio e che — ' 
specialmente nel secondo 
Ottocento — arricchl di 
suggestioni le piu varie. 
' E si ' pari6 degli amori 

segreti del padre, attivis-
t\\ simo mercante, in Parigi, -
V| con una principessa di 
*| sangue reale: amori da 
** cui sarebbe nato Giovan

ni, che poi, condotto dal 
padre a Firenze, avrebbe subito i maltrattamenti 
di una crudele matrigna. Dalla fanciullezza e ado-
lescenza infelici si sarebbe salvato solo recandosi a 
Napoli per apprendere l'arte della mercatura; qui, 

. alia Corte angioina, avrebbe suscitato amore in Fiam-
metta, figlia naturale di Re Roberto d'Angio; e da 

' questo amore sarebbero nati l'artista e il poeta. ""-' 
Nessuno dei critici e degli sludiosi che accetta-

rono questa costruzione mitica come realta pose 
mente alio schema romanzesco, quasi di fiaba, che 
anche il comune lettore pud avvertire: figlio di un 
amore illegittimo, ma con nelle vene sangue reale. 
il Boccaccio trionfa nell'amore per una donna di 
sangue reale. E' uno schema che si ritrova non solo 
nei romanzi medievali, ma anche in alcune delle 
novelle di carattere avventuroso del Decameron. 

Certo e che 1'accettazione di questa costruzione ro-
manzata non giovo a rischiarare le nebbie e i dubbi 
sulla realta della nascita e della formazione dello 
scrittore; si che la piu autorevole critica moderna, 
concorde nel distruggere il mito, si trova oggi di-
nanzi a pochi elementi reali. non sempre certi, sui 
quali sia possibile ricostruire la prima storia dello 
scrittore. •_• • 

E' fatto ad ogni modo accertato che la famiglia del 
Boccaccio era originaria di Certaldo, castello della 
Val d'Elsa, oggi in provincia di Firenze, all'estremo 
confine con la provincia di Siena; - il .padre dello 
scrittore fu Boccaccio di Chellino, o Boccaccino, che 
da Certaldo si trasferi a Firenze negli anni 1312-13; 
fu mercante e lavoro per la celebre Compagnia de' 
Bardi, per la quale compi diversi viaggi anche fuori 
d'ltalia, e piu volte fu a Parigi. A Certaldo o a Fi
renze Giovanni Boccaccio nacque probabilmente nella " 
seconda meta del 1313, e certaldese o fiorentino sem
pre si considero realmente, se alia sua firma faceva 
seguire 1'appellativp « di Certaldo > o « di Firenze ». 
Ne in realta quella Margherita dei Mardoli (impa-
rentata fra 1'altro con la famiglia dei Portinari, cui 
appartenne la dantesca Beatrice), che il padre sposo 
a Firenze nel 1320, dovette essere la crudele ma
trigna del mito, se il Boccaccio amd talora ricordare 
con nostalgia intime scene familiari di serena convi-
venza nelle case paterne in Firenze, nei quartieri di 
San Pier Maggiore o di Santa Felicita. 

Doveva avere non piu di quindici anni quando il 
padre — che nella compagnia dei Bardi sembra aves-
se assunto dignita e potenza di « socio > — lo invio a 
Napoli a fare apprendistato presso la filiale della 

' Compagnia, che, fino al noto clamoroso fallimento, 
finanzio stabilmente la politica della Corte angioina. 
E fu durante questo periodo che il giovane Boccaccio 
si rivelo scrittore, deludendo le aspirazioni de] pa
dre. che. se non mercante e banchiere, lo voleva al-
meno esperto in diritto canonico, una libera pro-
fessione assai lucrosa. 

L'avventura napoletana dura fino al 1340: quando 
torna a Firenze, il Boccaccio ha gia scritto la Caccla 
di Diana, il Filocolo, il Filostrato, e sta componendo 
il Teseida. A Napoli ha conosciuto umanisti celebri, 
ha letto e studiato scrittori classici e moderni, ha 
creato e costruito in forma di mito i suoi amori con 
Fiammetta (nella tradizione una Maria dei Conti 
d'Aquino, figlia naturale — come s'e accennato — 
di Roberto d'Angio) che trovano coronamento nella 
Elegia di Madonna Fiammetta, composta a Firenze 
fra il '43 e il '44. *' 

Impossibile seguire lo scrittore nei varii viaggi, 
ufficiali e privati, ch'egli fece dopo i] 1340. II falli
mento della Compagnia dei Bardi e la morte del 
padre (1349) lo pongono in serie difficolta econo-
miche e lo obbligano a varii servizi presso diversi 
signori, a Ravennn fra 1'altro e a Forli, e piu tardi a 
intraprendere inutili trattative per un ritorno alia 
Corte di Napoli. Nel 1348, ad ogni modo. nell'anno 
della pestilenza su cui si apre il Decameron, e ancora 
a Firenze, dove forse ricopre uffici pubblici e dove 
attende al suo capolavoro, che sara compiuto nel '51. 
In questo periodo due sono gli avvenimenti impor
tant! nella vita del Boccaccio: 1'incontro col Petrarca. 
prima nel *50 presso Firenze, poi nel '51 a Padova. 
che segna 1'inizio di una delle piu grandi e commo-
venti amicizie Ietterarie che la storia ricordi; e l'in-
carico affidatogli dalla Signoria di Firenze di com-
men tare : pubblicamente 1'opera di Dante in Santo 
Stefano in Badia, negli anni 1373-74. -. 

Fin dal '62, l'anno della cosiddetta «crisi reli-
giosa », il Boccaccio si era onnai ritirato nella casa 
paterna in Certaldo, uscendone solo per impegnl 
pubblici e rari viaggi. Quivi compose le ope re della 
maturita, che lo pongono in primo piano nelle ori-
gini deirUmanesimo; quivi forse ricopid di propria 
mano il suo capolavoro, verso il 1370. se e da consi-

• derarsi autografo quel Cod ice Hamiltoniano 90 delta 
Biblioteca di Stato di Berlino (ora alia Westdeusche 
Bibliothek di Marburg). 

A Certaldo irori.il 21 dicembre del 1375, non molto 
dopo la morte del suo grande amico Petrarca (ot-
tobre *74). 
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2 
Le opere 

LMnizio dell'attivita letteraria del Boccaccio si colloca — come 
s'e ,visto — nell'ambiente della Corte napoletana di Roberto d'An
gio, che fu centro d'irradiazione di cultura umanistica. : Qui il 
giovane Boccaccio ebbe i primi mcontri con umanisti e studiosi — 
da Paolo da Perugia, bibliotecario di Corte, aH'astronomo Andalo 
da Negro, aU'ellenista Barlaam —; qui la fama nascente del Pe
trarca gli fu certo rivelata da Barbato da Sulmona e da altri insi-
gni letterati. E nello stesso "tempo il giovane scrittore fu attratto 
dalla vitalita e dallo splendore «mondano» di quella corte, dai 
trattenimenti e dalle feste, dai conversari di quelle « graziosissime 
donne > che divennero uno dei centri fondamentali - della . sua 
ispirazione artistica. > 

Un omaggio alle « graziosissime donne * della Corte napoletana 
e la prima opera del Boccaccio, La caccia di Diana, poemetto in-
terza rima;. per esse, e non solo per l'amata Fiammetta, furono 
composte le successive opere del periodo napoletano: il Filocolo 
(ossia — secondo l'approssimativo greco del Boccaccio — la « fa-
tica d'amore »), lungo romanzo in prosa italiana che narra le av-
venture di Florio e Biancofiore e nel quale si rrotano gia, nelle 

, conversazioni di una brigata di giovani ' e fanciulle napoletane,. 
anticipazioni del Decameron; il Filostrato • (il < vinto d'amore>)T 
poema in ottava rima che riprende uno dei motitvi piu diffusi dei 
romanzi medievali di materia troiana, la storia degli amori di 
Troilo e Criseida, e che sara fonte di un'opera di Geoffrey Chaucer 
e, piu tardi. di Shakespeare. . . . ,. -
• • Col ritorno a Firenze lo stesso centro d'ispirazione, seppure 
si decanta in una maggiore maturita • di concezione culturale ' e ! 

artistica, tuttavia permane, e talora assume una coloritura di no
stalgia per il brillante episodio napoletano, che va strettamente 
unita alio sviluppo di motivi del romanzo autobiografico che il 
Boccaccio aveva iniziato a costruire gia dai primi suoi scritti. Que
sto momento del passaggio dal periodo napoletano al periodo fio
rentino e segnato dalla composizione del Teseida, poerrfa in ottava 
rima in dodici canti, tentativo di poema epico, direttamente esem-
plato sulla Tebaide di Stazio, ma che non rinuncia all'ambizione 
di avvicinarsi all'Eneide di Virgilio. Tuttavia il centro ispiratore 
e ancora amoroso e cavalleresco: sullo sfondo delle guerre di Teseo 
contro le Amazzoni e contro Tebe, spicca infatti la favola degli 
amori di due guerrieri tebani amicissimi, Arcita e Palemone, per 
Emilia, la giovanissima principessa sorella della regina delle Amaz
zoni. - Un segno delle ambizioni culturali del Boccaccio in questo 
poema e, se non altro, testimoniato dalle eruditissime chiose che. 
1'autore fece seguire al testo e che danno inizio ad una delle com-; 

ponenti dell'attivita dello scrittore — quella della diffusione della 
cultura classica •— che ritroveremo negli anni della sua attivita. 

Abbiamo parlato di una maggiore maturita di concezione cul
turale e artistica per queste opere del periodo fiorentitno che pre-
cedono il capolavono: in effetti lMspirazione amorosa e lo stesso 
tema degli amori per Fiammetta si allontanano sempre di piu dal-
l'immediata rappresentazione cortigiana per assumere aspetti di 
astrazione. Ne si puo trascurare il fatto che questo periodo fioren
tino ; segna un primo ' concrete. - seppur confuso, avvicinamento : 

. all'opera di Dante. Certo, 1'ambizione del Boccaccio di trasferire 
la propria favola amorosa sul ' piano dell'astrazione che fu tipico 
in modi diversi e di Dante e del Petrarca non approda a risultati 
validi: se il Ninfale d'Ameto (romanzo misto di prosa e di compo-
nimenti in terza rima) e ancora una favola amorosa redatta in 
termini cavalleresco-pastorali, YAmorosa visione (complessa e ta
lora lambiccata allegoria in cinquanta canti in terzine dantesche) 
non raggiunge mai persuasivita ne dottrinaria ne artistica. 

Nasce, invece, e in modi original], negli anni 1343-44, con 
VElegia di Madonna Fiammetta, la prima grande opera del Boc
caccio. Qui la materia amorosa — il romanzo, in elegantissima 
prosa, narra le ansie d'amore e i segreti dolori di una donna 
(Fiammetta) abbandonata dal suo amante Panfilo — veramente 
si decanta e si universalizza, si che giusta ci appare la definizione 
che piu volte ne fu data come del primo romanzo psicologico mo-
derno. Quando ancora lo tentera una favola amorosa; scrivera. 
poco prima degli anni in cui attende al capolavoro. quello stu-
pendo Ninfale fiesolano, favola pastorale che gia - preannuncia la 
forza lirica di un Poliziano, La * Partenope, sirena ornata di bel. : 
Iezze e piena d'arte >, che elesse sua stanza — come il Boccaccio 
scrive in un celebre sonetto giovanile — < in questa terra fertile 
ed amena* non sara piu Tunica ninfa ispiratrice immediata: si e 
maturato il tempo del Decameron. 
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3 
II Decamerone 

Ma si e maturato per gradi e per storica espe-
rienza: perche il- capolavoro del Boccaccio non 
nacque di getto in un particolare periodo della vita 

!: deJlo scrittore: alcune delle novelle - risalgono ad 
; -anni precedenti il 1349 e son .frutto di .esperienze 

.diverse e son legate ad una'-vastavgeografia che- va 
d'accordd coh'lubghi e'eitta che'il Bbccaccio conobbe 
e frequento; e parte di esse dovettero aver diffu-

-. sione assai - prima che sj completasse l'organismo 
del Decameron, se, ad esempio, nel prologo alia 
quarta giornata. lo scrittore si difende da coloro 
che lo accusavano che le donne troppo gli - piaces-
sero e che, giunta ormai l'eta matura, gli sarebbe 
convenuto staccarsi da quelle € ciance» con cui tra 
le donne si mescolava e mettersi invece a far della • 
poesia seria e pensosa. Non si comprenderebbe, in-
vero, l'importanza e la grandezza del Decameron se 
non si tenesse presente che il libro nasce dalla vita 
e dal commercio con gli uomini, da quella capacita 
tutta propria del'Boccaccio di stare fra la gente e 
studiarla, di non vivere solo o appartato, di sentirsi 
parte della realta. Quella che fu definita la < corn-
media umana > nasce da tutto un,pullulare di vita 
che Tascesa ' della classe mercantile -nei comuni -e 
nelle corti storicamente ci presenta e di cui il Boc
caccio fu parte e protagonista: i'uomo « intero » che 
6 il vero protagonista del Decameron, che sta in un 
contesto che non e piu rigidamente diviso — come 
in Dante e nel Petrarca — in male e bene, ma che • 
e insieme tragico e comico nasce da questa espe-
rienza e dall'entusiasmo con cui il Boccaccio guarda 
alia vita molteplice e varia e interessante di questa 
nuova borghesia mercantile che sta fra il Medioevo 
morente e j primi albori dell'Umanesimo. j 
" Questa materia, questa visione del mondo e della \ 

vita, doveva coesistere, evidentemente, assieme alia 
materia dei romanzi cavallereschi e d'amore: sotto 
la Napoli mitizzata nelle opere giovanili e'era la 

. Napoli dei mercanti, la Napoli di Andreuccio da Pe
rugia; cosi il poeta d'amore — che anche nel Deca
meron raggiungera le eccezionali altezze della no
vella ' di • Lisabetta : e del suo amore infelice — 
coesiste col : descrittore del burlato per amore; e 
l'ammirazione per alte virtu di cavalleria e nobilta 
va d'accordo con Tammirazione per la furbizia del 
truffatore. / 

- I n questo mondo vario e molteplice di aspetti e di 
. caratteri i principii teologici tomisti o agostiniani 

cadono dal loro piedistallo: la ; Provvidenza divina 
cede il posto alia Fortuna, la religione dell'ascetismo 
da luogo all'amor della vita, l'Amore stesso — che 
resta protagonista essenziale del libro — non e piu 
schematizzato in difficili ideali, ma si presenta ed 
agisce in una. ricca gamma di sfumature e di aspetti 
che investono tutto l'arco di una societa che si sta 
svincolando ' dagli immobili principii. All'Umilta 
sottentra l'lntelligenza. • 

Il vecchio mondo mostra la corda: non a caso, 
quando il Boccaccio vorra trovare un fondale con-. 
veniente al suo libro vivo, ricorrera alio sfacelo 
determinato dalla terribile pestilenza del 1348: un 
avvenimento che butta all'aria gli schemi teologici 
e ideali, che mette I'uomo alle prese con le fonda- , 
mentali esigenze della vita, che mette addosso alle 
sette donne e ai tre giovani che saranno i narratori 
delle cento novelle una gran voglia di vivere e che 
Ii pone come in un osservatorio da cui il mondo 
puo apparire in tutta la sua complessita. 

Quella maturazione cui s'e accennato avviene ad 
ogni modo nel configurarsi di un organismo com-
plesso e armonico, che offre al Jettore, al di la 
di una rappresentazione viva della realta, una vera 
e propria concezione del mondo collocata in un con- . 
testo storico preciso. La «cornice > del Decameron 
non e una costruzione artificiosa, che il lettore puo 
ignorare andandosi a gustare le piu belle fra le cento 
novelle del libro; neppure per questo capolavoro 
della nostra letteratura puo sussistere, in una cri
tica seria, un tentativo di divisione fra struttura e 
poesia. Ripensate alia cornice: un mattino di quel . 
terribile 1348 sette donne (Pampinea, Filomena, Nei-. 
file, Fiammetta, Elissa, Lauretta ed Emilia) si incon-
trano con tre giovani (Filostrato. Dioneo, Panfilo^ 
e decidono di ritirarsi fuori delta citta per scansar^ 
il pericolo della pestilenza e sopratutto la tristezza 
della morte. E nel loro rifugio, che si contrappone 
per gaiezza e per leggiadria alia tristezza appuntn 
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II Codlce Hamilton 90: secondo alcunl studiosi sa
rebbe autografo 
al 1370. 

e apparterrebbe agli anni attorno 

della morte, decidono il loro novellare; che si 
syolgera, tranne che nella prima e nella ottavn 
giornata, su alcuni temi precisi: 1) di chi c da diverse 
cose infestato, sia oltre alia sua speranza riuscito n 
lieto fine > (contiene le celebri novelle di Martellino, 
Andreuccio da Perugia, Madonna Beritola); 2) « di 
chi alcuna cosa molto da lui disiderata con industria 

; acquistasse o la perduta ricoverasse > (Masetto di 
Lamporecchio, Ricciardo Minutolo, Alibech); 3) « di 
coloro' li cui amori ebbero infelice fine*, (con la 
stupenda novella di Lisabetta e del vaso di basilico); 
4 ) « d i cio che ad alcuno amante, dopo alcuni fieri 
o sventurati accidenti, felicemehte avvenisse > (N:i-
stagio degli Onesti, Federigo degli Alberighi, Pietro 
di X^inciolo); 5) c di chi con alcuno leggiadro motto, 
tentato, si riscosse, o con pronta • risposta o avvedi-
mento fuggi perdita o pericolo o scorno > (Chichibio. 
Frate Cipolla); 6) « le beffe, le quali, o per amore 
o per salvamento di loro, le donne hanno gia fatto 
a' lor mariti, senza essersene avveduti o no > (Gianni 
Lotteringhi, Peronella): 7) < di quelle beffe che 
tutto il giorno o donna ad uomo o uomo a donna 
o 1'uno uomo all'altro si fanno» (ii Prete da Var-
lungo, Calandrino, Bruno e Buffalmacco); 8) c di 

' chj liberalmente ovvero magnificamente alcuna COSH 
operasse intomo a' fatti d'amore o d'altra cosa > 
(Grino di Tacco, il Marchese di Saluzzo). 

In questi temi e'e la vicenda umana quale il Boc
caccio la intende, con occhi diversi dagli altri due 
grandi scrittori del suo stesso secolo che pure egli 
tanto amd e ammiro; le digressioni che durante i 
prologhi, i commenti alle novelle si trovano noii 
fanno altro che accentuare una concezione gia natu-
ralistica della v»la e dell'uomo: il senso del • « pf.-
cato > e fuori di questo mondo, come vuol esserne 
fuori il senso della paura della morte e della fine 
del mondo: il reame nobilissimo che i dieci narratori 
delle cento novelle si costruiscono fuori della furia 
della malattia e del trionfo della morte e veramente 
un reame che esclude totalmente la morte; non o 
il palazzo incantato e sigillato del Principe Prosperu 
che. in una famosa novella di Edgar Poe vorra chin-
dere e lasciar fuori'la peste (la € Morte rossa»): 
questa, alia fine, riprendera, con la morte e Ia distru-
zione totale, il dominio suH'artificioso mondo creato 
dal principe. Ma nel Boccaccio il reame vaghissimo 
delle selte donne e dei tre giovani e un vero e pro
prio manifesto della gioia di vivere e della bellezza 
Sella natura e del mondo nella sua va'rieta. che solo 
si spiega pensando che il Decameron e il libro di 
una classe. la borghesia mercantile, che si sta affer-
mando. che tende gia a contrapporre agli ideali asce-
tici del Medioeyo gli idealj del nascente natura-
lismo. 

II tentativo di ricondurre il Decameron nell'ambito 
stretto e indifferenziato della cultura medioevale e 
un tentativo che mostra piu sottigliezza che non 
argomentazioni persuasive: il Decameron fa intra-
vedere. nel seguito della storia della nostra culture 
Machiavelli e Ariosto. 

Fra le edizioni del • Decameron >, segnaliamo al nottri lettorl quella a 
tura di Vittore Branca (Firenze, Le Monnler, I960), che presenta II testo ml* 
•Hare ed e largamente annotata; quella a cura di Giuseppe Petronio (Torino, 
Einaudi, 1950) e quella a cura di Natalino Sapegno (Torino, UTET. 1956). 
Una edizlone economica, a cura di Mario Fubini, ha pubblicato I'edltore 
Fdtrintl l i (Milano, 1952). Per le opere minor! segnaliamo Pantologia a aura 
§V fJMtfMpp* Gigll (ed. Sanson!, Firenze). 

4 
Le opere della vecchiaia 

- \^ 
La stessa crisi religiosa che negli anni attorno al 

1360 travaglia il Boccaccio, pur non potendosi mec-
canicamente circoscrivere alia visita fattagli da un 
monaco che, a nome del certosino Pietro Petroni, gli 
rimprovero d'avere scritto il Decameron, si manifesta 
tuttavia nello scrittore come un bisogno di contrap
porre al proprio capolavoro una produzione di carat
tere dottrinario, suH'esempIo petrarchesco: nascono 
cosi gli scritti su Dante (il Trattatello in laude di 
Dante o il Commento alia Commedia), le compila-
zioni latino d; carattere mitologico e storico (in senso 
ammaestrativo), le opere di carattere didascalico. 
Ma l'artista si riaffoccia col Corbaccio, violenta satira 

in prosa contro le donne," rovescio della medaglia coscienza della profonda rivoluzione che il suo capo-
dell'ispirazione amorosa del Decameron, ma, seppure lavoro doveva segnare nella cultura italiana; se ne 
per contrasto, ancora legate a quel mondo. . accorsero gli umanisti, se ne accorsero gli uomini 

IndubbiamenteV dallo'studio delle u l t imo opere * *del- Rinascimento di tale portata rivoluzionaria. La 
del Boccaccio prende rilievo, in modo assai vivo e questione del minore impegno del Boccaccio di fronte 
persuasive, i? contrasto, che nessuna abilita critica 
potra facilmente cancellare. fra la cultura e il mondo 
del Decameron e la cultura dell'epoca: intendiamo, 
in quest'ultimo caso, la cultura ufficiale, che, se pur 
tesa anch'essa verso un rinnovamento, restava tut
tavia arretrata di fronte alia cultura della borghesia 
mercantile che costituisce la base e la vitalita del 
Decameron. Forse lo stesso Boccaccio non aveva piena 

all'impegnu dantesco o petrarchesco non ci sembra 
essenziale. Il lettore moderno che ha riscoperto Tim-
pegno di un0 scrittore come 1'Ariosto e di un'opora 
come - il Furioso non avra difficolta a vedere nel 
Decameron'e nella concezione del mondo propria 
del Boccaccio un impegno culturale e ideologicn che 
dev'essere registrato col suo giusto peso nella storia 
della nostra letteratura. 
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