
VINCENZO DE CAPRIO 

I cenacoli umanistici 

1. Gli istituti e it modello. 

«Fu questo secolo ripieno d'uomini che la natura di rado produce, i quali 
insieme conversavano e erano da tutti grandememe reputatij per che aliora... 
tanta differenzia si faceva tra uno che sapesse lettere, e uno che non Ie sapesse, 
quanto eda uno uomo dipinto e uno vero» I. In questa chiusa della vita di 
Benedetto di Pieraccione Strozzi, scritta da Lorenzo di Filippo Strozzi, si sono 
persi mold particolari presenti nella sua fonte, Vespasiano da Bisticci. E rima· 
sto pero fra l'altro, e con scarsa funzionalita al contesto, quell'«insieme con
versavano» che ecome un relitto significativo di una caratterizzazione dialo
gica della cultura umanistica che affiora nel brano corrispondeme di Vespa
siano, in cui cultura e conversazione sembrano infatti stretta~eme connessi '. 

Da un protagonista della vita culturale norendna del Quattrocemo (e con 
un puntuale riferimento a quell'istituto della sodalitas di cui egli fu parte atti
va) e poi da uno Strozzi (che fu genero di Bernardo Rucellai e che partecipo 
alle riunioni degli Orti) ci vien consegnata un'idea della cultura umanistica in 
stretta connessiQne con quei «gruppi informali» che sono i cenacoli quattro
centeschi: riunioni di uomini cold che hanno come scopo prevalente quello 
di diseutere insieme per far cultura. E in effetti il caso di umanisti che si siano 
formati 0 abbiano lavorato solo in circuiti esterni rispetto al sistema, quasi 
capillarmente diffuso, degli horti el'eccezione, non la norma. Eppure, se cono
sciamo abbastanza l'importanza culturale dei cenacoli - almeno dei maggiori, 
Ie Accademie pontaniana, platonica, pomponiana -, non ne conosciamo pero, 
se non per frammenti, i meccanismi, la dinamica interna, i modi di produzione 
culturale, Ie funzioni. Ci manca, allimite, persino Ia possibilita di individuare 
gli elementi rilevami per poter distinguere con precisione queste sodalitates 
da altre strutture aggregative. Per questa conviene partire da un livello di ca

1 LORENZO Dl FILIPPO STROZZI, Le vite degli uomini illustri della casa Sirozzi, a cura di P. Strom
boli, Landi, Firenze 1892, p. 48. 

, «Secolo di uomini docti, conversavano insieme... »; «Tutti furono docti e d'autorita, conver· 
sando... »; «Tutti docti, vollono... leggessi loro... » Questa dimensione dialogica del sapere e, d'al· 
tra parte, una delle costanti delle V ite di uomini iUustri e verso di essa, forse, Lorenzo Strozzi, per 
cultura e tradizione familiare, potrebbe aver mantenuto una certa sensibilita. ar. A. GRECO, Vespa
siano da Bisticci: La vita inedita di Benedetto Strozzi, in «Arcadia. Atti e Memorie», serie III, IV 
(1967),4 (Studi in onore di Alfredo Schia/fini), PP. 218-30, in particolare pp. 22'-26 (ora in VESPA
SIANO DA BISTICCI, Le vite, edizione critica a cura di A. Greco, Istituto nazionale di studi suI Rina· 
sci mento, Firenze 1976, II, pp. 423-27). 
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ratterlzzazione funzionale dei cenacoli abbastanza generico quale equeUo mes
so in evidenza da Robert Mandrou, quando considera Ie sodalitates litterarum, 
insieme con la corrispondenza, come manifestazioni differenziate di un'unica 
istanza solidaristica 3. 

Ma se i cenacoli e la corrispondenza (intesa nel senso materiale dello scam· 
bio di lettere) si pongono come proiezioni, su un piano operativo, di questa 
istanza, contemporaneamente pero si mostrano connessi con processi che si 
sviluppano compiutamente su un piano diverso, quello proprio della lettera· 
tura. Ci riferiamo aUa fioritura quattrocentesca del genere epistologra1ico e di 
quello dialogico (generi coUegati fra loro e avvertiti come tali dagli umanisti) '; 
fioritura che a sua volta interagisce con Ie manifestazioni extraletterarie di so
lidarismo che stiamo considerando. II caso ddl'epistolografia eovvio. Ma an
che il nesso fra sodalitates e genere dialogico e abbastanza immediato '. Se 
allora poniamo al centro dell'attenzione l'esistenza di un'interazione (sulla cui 
natura bisognera pero tomare) fra questi diversi piani, possiamo meglio co· 
gliere il ruolo ed il significato storieo dei cenacoli umanistici, anche rispetto 
al ruolo e al significato deUa corrispondenza. 

E vero, a non tener conto dell'esperienza petrarchesca, che emblematica
mente il Quattrocento si apre col vasto epistolario del Salutati, un amico del 
Petrarca, e si chiude con queUo di Erasmo. Ma se gli epistolari umanistici, 
dai destinatari spesso convenzionali, sono un poderoso strumento di coesio
ne del ceto intellettuale, riflettendo un'esigenza di scambio di esperienze e di 
rapida circolazione delle notizie letterarie; proprio per questo, da un punto 
di vista funzionale, la corrispondenza euno strumento coesivo aspecifico, che 
non caratterizza la societa colta del solo Quattrocento. Si pensi ail'espansione 
5Uccessiva degli epistolari «dotti». Se, d'altra parte, e vero che l'esigenza di 
tapida circolazione delle notizie letterarie tende ad acuirsi nel tempo, il ruolo 
1ella corrispondenza edestinato a crescere, almeno fino ail'individuazione di 
1uovi e pili idonei strumenti di comunicazione e di scambio. Inoltre, se l'epi· 
;tola, insieme col dialogo, svolge nella letteratura umanistica un ruolo di pri
no piano, sia dal punto di vista della produzione e della drcolazione del 
)rodotto, sia da queUo della riflessione teorica e normativa (si pensi al Polio 
dana delle lezioni su Stazio 0 al Valla del De con/iciendis epistolis), non va 
uttavia trascurato che solo cinquecentesche sono la sanzione e l'affermazione 
lefinitiva del genere epistolare. 

La centralid del sistema dei cenacoli - destinata a non sopravanzare di 

3 efr. R. MANDROU, Des bumanistes aux bommes de science (xvI' et XVII' si~cles), Seuil, Paris 
973 (trad. it. Laterza, Bari 197J, pp. 43'48). 

, R. GARIN, Medioevo e Rinascimento, Laterza, Bari 19J4, pp. II2·1,. Per iI testo di rifeIimen· 
0, efr. ora A. POLIZIANO, Commento inedito aile Selve di Stazio, a cura di L. Cesarini Martinelli, 
ansoni, Firenze 1978, pp. 1'·23. Si veda anche w. RUEGG, Cicero und der Humanirmus. Formale 
rntersuchung uber Petrarca und Erasmus, Rhein-Verlag, Ziirich 1946, pp. 39·63. 

, «f!. difficile separare dalle ·accademie·... il diffusissimo genere del dialogo, della orazione. 
ell'epistola stessa II dialogo quattrocentesco ~ spesso il ritratto fedele di questi incontri, e ne 
:evoca. idealizzate, Ie inflessioni,. (E. GARIN, La letteratura degli umanisti, in E. CECCHI e N. SAPE· 
NO (a cura di), Storia della leneratura italiano, III, Garzanti, Milano 196" p. 140; rna efr. tutto 
paragrafo Le nuove« Accadem.e,., pp. 138-64). 
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molto l'esperienza quattrocentesca - e rilevabile sia sui piano dei fenomeni 
aggregativi sia su quello dei processi culturali e letterari; 0, meglio, eil risul
tato di una profonda interrelazione fra quei fenomeni e questi processi, che 
solo per comodita espositiva possono essere considerati separatamente. Non 
einutile sottolineare, da un lata, con la straordinaria diffusione della sodalitas 
nel Quattrocento, la sua originalita come forma organizzativa dellavoro intel
lettuale. Originalita messa in evidenza dalla stessa localizzazione «esterna» ri
spetto aile tradizionall sedi, dovunque si presenti l'opportunita d.i un'aggre
gazione (presso un mecenate, un letterato, un libraio, in un convento, in una 
pubblica piazza); da un altro lato, il fatto che questa forma organizzativa si 
afferma (e declina) in rapporto eli contemporaneita con l'affermarsi (e il dedi
nate) del ruolo d'avanguarelia svolto dalla cultura umanistka in Italla. Certa
mente, come per gli epistolari, anche nel caso dei cenacoli non mancano esempi 
di rHievo anteriori al Quattrocento; rna, e senza voler con questo sostenere 
una periodizzazione rigida, mi pare innegabile che solo nel xv secolo questi 
fenomeni aggregativi si generalizzano e che essi, anche quando siano anteriori, 
maturano pur sempre nell'ambito della nuova cultura umanistica. A partire 
daila constatazione del parallelismo fra la parabola dell'Umanesimo e quella 
dell'istituto della sodalitas, si puo ipotizzare un qualche nesso non casuale fra 
Umanesimo e fioritura dei cenacoli; nesso la cui natura richiederebbe un'at
tenta riflessione, capace anche di tener conto di quanta nel sistema degli horti 
umanistici possa essere confluito da altre esperienze aggregative contempo
ranee 0 anteriori e non legate alIa cultura umanistica. 

La fortuna di questa particolare formula aggregativa puo verosimilmente 
essere vista come l'effetto indotto dail'iniziale refrattarieta delle vecchie isti
tuzioni culturali, soprattutto delle universita, verso Ie istanze dell'Umanesi
mo; dall'esigenza di autoindividuazione (attraverso un sistema oppositivo ver
so la cultura e gli istituti medievali) di ceti intellettuali nuovi 0 che si sentono 
tali; dalla tendenza a sostituire un apparato lako e privato agli apparati tradi
zionalmente delegati alIa formazione e alla trasmissione del sapere e ormai 
poco funzionali rispetto a una rinnovata domanda sodale di cultura; infine 
dall'esigenza del confronto fra posizioni diverse, dello scambio delle esperien
ze, del dialogo aperto, che costituisce un risvolta importante di una conce
zione «sodale» della cultura (quale equella maturata nel primo Umanesimo 
fiorentino), e, piu in generale, di un'attivita elabarativa (quale enel complesso 
quella umanistica) di tipo «sperimentale », doe aperta, volta in piu direzioni 
e percio anche contraddittoria e per certi versi lacerante. Insomma il diffon
dersi delle sodalitates parrebbe un fenomeno necessario nella sua funzianalita 
aile esigenze della cultura umanistica, dei suoi agenti, dei ced sociali che essa 
esprime, oltre che aile caratteristiche« sperimentali» che essa si trova ad assu
mere. Anzi, da quest'ultimo punta di vista, l'istanza solidaristka presente nei 
cenacali pare rivelare la stessa origine delle fratture, delle lacerazioni, delle 
polemiche che attraversano la cultura umanistica. 

Per cogliere la pluralita dei piani su cui enecessario articolare l'ipotesi di 
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un nesso organico fra Umanesimo e sodalitates, non va inoltre sottovaluta. 
to un elemento ideologico-culturale di fondo che spinge intellettuali imbevuti 
del mito della paradigmaticita delle esperienze classiche a cercare di confor. 
mare nuovi istituti culturali ai modelli offerti dalla tradizione antica. E questi 
sono certamente dei modelli che vanno in direzione della tipologia del cena. 
:010. Tuttavia l'incidenza di questo dato, certamente notevole anche per l'au. 
torevolezza della mediazione ciceroniana " oltre che per l'eflicacia modelliz. 
~ante della lunga tradizione del genere dialogico, a mio avviso e pili un feno
neno da ascrivere all'opera di razionalizzazione umanistica delle strutture ago 
~regative che non un fenomeno geneticamente decisivo. Anche se questo non ' 
mol dire che esso sia geneticamente irrilevante. Non si puo infatti pensare a 
luest'opera razionalizzatrice come se fosse incapace di investire una realta pili 
tmpia di quella puramente mentale 0 verbale; insomma come a un'operazione 
,emplicemente «posteriore» rispetto a una prassi sociale di cultura e impossi. 
lilitata a riverberarsi su di essa al punto da condizionarla e indirizzarne l'evo. 
uzione. E sufliciente pensare all'incidenza del modello platonico sulla struttu. 
azione anche formale dell'Accademia ficiniana 7. 

Come s'e accennato, la specificita quattrocentesca delle sodalitates non e 
lD dato riscontrabile solo suI piano delle situazioni di fatto, conseguenza della 
.roliferazione di 'istituti informali poi soppiantati da altri e ben pill solidi, 
:uali Ie accademie in senso proprio. Essa si situa anche, e direi soprattutto, 
ell'essere la sodalitas, per l'intero Quattrocento e sino ai primi decenni del 
:inquecento, l'istituto culturale forse pill produttivo di discorso intorno a se 
tesso. II riferimento al dialogo umanistico diventa a questo punto obbligato. 
1a se il dialogo puo presentarsi come la proiezione discorsiva della sodalitas, 
uesta, a sua volta, si alimenta, si sviluppa, si trasforma sulla base di questa 
ropria capacita proiettiva. Attraverso il dialogo l'istituto-cenacolo diflonde 
U'esterno un'immagine di se che si pone come limite al quale tendere, stru
lento ideologico di lettura della sodalitas da parte dei protagonisti ed elemen. 
) di trasformazione della stessa tipologia aggregativa. Per questa la sodalitas, 
I se, si rivela anche come una delle istituzioni quattrocentesche pill produt
ve suI piano della capacita di delineare e di diflondere (e in qualche modo di 
:alizzare, per autoconformazione ad esso) un proprio modello. 

Da un apparato discorsivo eterogeneo per sedi di produzione, per genere, 
~r impianto (dal testo prodotto dall'interno, della struttura, al testa prodotto 
lll'esterno, sulla struttura; dai dialoghi pontaniani a quellibro di cucina che 
il De honesta voluptate ac valetudine del Platina, ai Dies geniales di Ales. 
,ndro D'Alessandro, al De honesta disciplina di Pietro Crinito, fino a una 
ccolta di carmi, i Cotyciana) , emerge una definizione della tipologia degli 
"ti umanistici che, per la sua stessa coerenza e compattezza, assume Ie carat. 
ristiche del modello. E tuttavia e attraverso il genere dialogico che quest'o. 

• Cfr" ad esempio, M. T. CICERONE, Academica posteriora, I, 4.
 

7 Cfr. A. DELLA TORRE, Studi sull'Accademia platonica di Firenze, Carnesecchi, Firenze 1902 (ri

ropa anasratica Borrega d'Erasmo, Torino 1960), pp, 639-54. 
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pera di modellizzazione si compie, a mio avviso, in maniera pill sistematica 
anche se non necessariamente consapevole. Vanno per questo distinti almeno 
due livelli. II primo si esprime suI piano dei procedimenti formali. II secondo 
si realizza nel riferimento diretto all'istituto della sodalitas. L'uno e I'altro 
comunque, evidenziandosi suI terreno del dialogo in quanto genere, non sono 
caratteristici dei soli dialoghi umanistici. Ma esolo in rapporto con un conte
sto istituzionale umanistico che il valore modellizzante del dialogo si rivela 
come particolarmente indirizzato. 

AI di la dei contenuti specifici dei singoli testi, il dialogo umanistico tende 
a strutturarsi in funzione del modello di un procedimento conoscitivo parti
colare in cui il risultato finale, la scoperta della «veritb, si raggiunge median
te un atto conoscitivo comune, formato dall'interazione fra Ie diverse posi
zioni dei personaggi. Certamente in questo processo, in cui gli interlocutori 
svolgono contemporaneamente un doppio ruolo, oppositivo e cooperativo 8, 

sono possibili varie gradazioni, fino a quei dialoghi in cui i personaggi sono 
anche formalmente portatori di tesi predeterminate e quindi pili vicini alIa ti
pologia della controversia. Per fare un esempio concreto, si pensi al De pro
fessione religiosorum di Lorenzo Valla, in cui la pur iniziale affermazione della 
liceita del dubbio programmatico, la scelta della strutturazione drammatica 
rispetto a quella narrativa " l'intervento diretto delI'autore fra i locutori, sono 
funzionali a un processo conoscitivo di tipo non interattivo rna solo volta a 
«disincrostare», negli altri, una verita che I'autore gia compiutamente possie
de. Questo carattere «a tesi» del dialogo valliano e chiaramente rivelato da 
una variante presente alIa fine del prologo allibro III del De'voluptate nella 
redazione a: 

Illud tamen testandum est mihi non esse visum neque in hoc neque in proximo 
libro ut rei dignitatem ac seriem interciderem illa colloquentium varietate. Ne
que enim tam serviendum est venustati dialogorum quam materie commoditati, 
cum stultum foret maiorem utilitatem propter minorem negligere... 10. 

Insomma la strutturazione dialogica appare al Valla come assolvente una fun
zione edonistico-Ietteraria pill che conoscitiva. Si potrebbe anche pensare alIa 
diflusa tipologia del dialogo strutturato secondo il procedimento delle argo

8 Per i problemi di base ritengo fondamentale F. JACQUES, Dialogiques, Recherches logiques sur 
Ie dialogue, Presses Universitaires de France, Paris 1979. 

• Per questa distinzione nella tradizione dialogica antica, efr. J. ANDRIEU, Le dialogue antique. 
Structure et prhentation, Les Belles Lettres, Paris 1954, pp. 283-355. 

10 L. VALLA, De voluptate - On Pleasure, a cura di M. De Panizza Lorch, Albaris, New York 
1977, p. 391 dell'apparato critico ("Tuttavia devo dichiarare che non mi e sembrato opportuno, 
ne in questo ne nel prossimo libro, di interrompere l'ordine e la dignita della materia con l'alternarsi 
delle battute dialogiche. Infatti non bisogna dedicare alla bellezza dei dialoghi piu di quanto non 
si dedichi alia facilita della materia, dal momento che sarebbe stolto dimentieare un'utilita maggiore 
per una minore»). Cfr. v. DE CAPRIO, II contributo del classicismo umanistico alla scienza: «aucto· 
ritas» e "ratio» nella lilologia di 1. Valla, in ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE STUDI DI LINGUA E LET
TERATURA ITALIANA (a cura dil, Letteratura e scienza nella storia della cultura italiana, Manfredi, Pa· 
lermo 1978, pp. 376.80. Sulle questioni della dialogistica valliana qui accennate e di diverso avviso 
D, MARSH, The Quallrocento Dialogue. Classical Tradition and Humanistic Innovation, Harvard 
University Press, Cambtidge Mass. - London 1980, p. 6. 
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entazioni pro et contra 11. Attraverso questa varieta di articolazione funzio- . 
tie si vuole sottoIineare ehe il dialogo umanistico, se non esprime una con
zione dialogica della verita, per esempio di tipo socratico, esprime tuttavia, 
I piano intanto dei procedimenti formali, quella che puo essere definita co. 
e una concezione dialogica del proeesso eonoscitivo. Rinviando a questa 
ncezione, il dialogo va nella direzione della modellizzazione dell'istituto del 
oacolo come della struttura funzionalizzata a quest'unica produttiva forma 
procedimento eonoscitivo attuata in comune, attraverso 10 seontro e 1'in. 
otro delle posizioni dei singoli. In altri termini, la consapevolezza del valore 
noscitivo della discussione costituisce il fondamentale tratto ideologico ca. " 
ce di creare un eollegamento fra strutturazione formale del dialogo ed esem. 
lrizzazione della tipologia culturale della sodalitas. La coscienza di questa 
lore diventa anzi l'asse ideologico intorno al quale, insieme, si giustifica Is 
ffermazione del genere dialogico e si definisce, per accumulo di valori, il 
>dello di sodalitas. Ed euna coscienza che si rivela chiaramente gia ai primi 
Isecolo in uno dei pili interessanti dialoghi che affrontano la questione del. 
~radizione letteraria romanza. Afferma Coluccio Salutati nel primo dei Dia. 
:i ad Petrum Histrum di Leonardo Bruni: 

Nam quid est', per deos immortales, quod ad res subtiles cognoscendas atque 
discutiendas plus valere possit quam disputatio, ubi rem in medio positam ve. 
lut oculi plures undique speculantur, ut in ea nihil sit quod subterfugere, nihil 
quod latere, nihil quod valeat omnium frustrari intuitum? Quid est quod ani. 
mum fessum atque labefactum et haec studia longitudine oeii et assiduitate 
leetionis plerumque fastidientem magis reparet atque redintegret, quam ser. 
manes in corona coetuque agitati, ubi vel gloria, si alios superaveris, vel pu. 
dare, si superatus sis, ad legendum atque perdiscendum vehementer incenderis? 
Quid est quod ingenium magis acuat, quid quod illud callidius versutiusque 
reddat, quam disputatio, cum necesse sit ut momento temporis ad rem se appli. 
cet,' indeque se reflectat, discurrat, colligat,conc1udat? Dt faciliter intelligi pos. 
sit, hac exercitatione excitatum ad cetera discernenda fieri velocius. lam veto 
orationem nostram quam expoliat, quam eam in promptu atque in potestate 
nostra redigat, nihil attinet dicere. Vos enim et in plerisque id videre potestis, 
qui cum litteras scire se profiteantur et libros lectitent, tamen quia se ab hac 
exercitatione abstinuere, nisi cum libris suis latine loqui non possunt. 

Itaque ego, qui vestrae utilitatis sum avidus, quique vos quam maxime flo
rentes in studiis vestris videre cupio, non iniuria vobis subirascor, si quidem 
hunc disputandi usum, ex quo tot manant utilitates, negligitis. Etenim absur
dum est intra parietes atque in so1i~udine secum loqui, multaque agitare, in 
oculis autem hominum atque in coetu ve1uti nihil sapias obmutescere; et quae 
unam aliquam in se utilitatem habeant, ea magno labore prosequi, disputatio
nem vera, ex qua permultae utilitates proficiscuntur summa cum iucunditate,
nolle attingere 11. 

II Sul dialogo umanistico efr. F. TA'l'!!O, Tradi:done e realta nell'umanesimo italiano, Dedalo, 
1967, pp. 223-.3'4; D. MARSH, The Quattrocento Dialogue cit.; per la storia del genere, eEl', 
XZEL, Der DiaJo~, ein J'terarbistori5.her Versucb, Olms, Hildesheim 1963 (I" ed. 189'). 
:1 L. BRtlM, Ad PetTum Paulum Hi5Jrum Dialogus, in E. GARIN (a cura di), P,osatori latini del 
lTo.enta, Ricciardi, Milano-Napoli 19'2, PP. 46-48 (11 passe riportato ~ tsadotto a P. 49): «Che 
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Ed esignificativo che il dialogo del Bruni inizi appunto con questa celebrazio
ne del nuovo costume sodale della discussiorie. Non che il costume sia in se 
{e sia presentato come) nuovo, essendo parte integrante dei tradizionali pro
cedimenti educativi. Ma e 10 spirito in cui esso viene ora praticato e soprat
tutto presentato cio che costituisce un dato innovatore. La fluida zona di con
fine rispetto al passato e appunto in questa capacita umanistica di teorizzare 
in qualche modo il significato del costume della discussione spostando 1'ac· 
cento dalla sua validita propedeutica alIa sua validita piu ampia come veicolo 
ma anche fattore, e fattore privilegiato, di cultura. Questo spostamento d'ac
eento tuttavia non e radicale, tale da escludere l'uno 0 l'altro dei poli entro 
cui anzi esso oscilla largamente. Per esempio nel De ingenuis moribus di Pie
tro Paolo Vergerio, in un testo doe legato allo stesso ambiente culturale dei 
Dialogi (di cui fra l'altro il Vergerio e il dedicatario), il valore della discussio
De e presentato, sbilanciandolo verso l'altro dei due poli ai quali si sta fa
cendo riferimento, come uno degli ingredienti, anche se importante, di tutto 
un programma pedagogico: «Proderit autem et de communibus studiis una 
cum sodalibus crebro conferre: acuit enim ingenium disputatio, linguam em
dit, memoriamque confirmat; ac non modo multa disputando discimus, sed 
et quae sic discimus melius scimus, aptius eloquimur, et firmius recorda
mur» 13. La differente sfumatura mi pare sia evidente. L'elemento tradizio
nale infatti non manca certa nel testa del Bruni; rna esso permane perche e 
inserito entro un'esplicita teorizzazione della discussione che s'incentra suI
la sua funzione come procedimento conoscitivo socializzato e insieme come 
exercitium fUDzionale a una comunicazione «erga omnes» e quindi all'aper-

CQsa puo esservi infatti, in nome degli d~i immottali, di piu giovevole, per alferrare a pieno sottill 
veritil, della discussione, quando sembra che piu occhi osservino da ogni parte l'argomento posto in 
mezzo, in modo che nulla ne resti che possa sfuggire, 0 rimaner nascosto, 0 ingannare 10 sguardo 
di tutti? Che cosa c'~, quando la mente ~ stanca e abbattuta, e quasi disgustata dalla lunga e assidua 
occupazione, che meglio la rinfreschi e rinnovi, dei discorsi scambiati in comune, mentre la gloria, 
se si superano gli altsi, 0 la vergogna, se si ~ superati, spingono con maggior vigore a studiare e a 
imparate? Che cosa puo esservi di pili adatto ad aguzzar l'ingegno, a renderlo abile e sottile, della 
discussione, quando enecessario in un istante applicarsi alIa questione, riflettere, esaminare iter
mini, raccogliere, concludere? onde facilmente si comprende come 10 spirito, eecitato da tale eser
cizio, sia reso piu rapido a discernere ogni altro argomento. E non c'e bisogno di dire quanta tutto 
do raBini it nostro dire, e ci renda pronti e padroni del discorso; voi stessi potete vedere come molti 
che si professano letterati e leggono libri, non avendo praticato tal genere di esercizio, non possono 
parlare latino che con i lora libri. 

Percio io che mi preoccupo del vostro bene, e desidero vedervi profittare al massimo dei vostri 
studi, non a torte mi sdegno con voi perch.! traseurate questa consuetudine dd discutere, da cui 
derivano tan ti vantaggi. Ed e assurdo parlare seco stessi e molte questioni esaminare tra quattso 
pareti e in solitudine, e poi nelle radunanze degli uomini tacere come se nulla si sappia; e cercare 
con gran fatka qud che e di limitata utilita, traseurando poi a cuor leggero cose da cui derivano 
moltissimi benefici». 

13 P. P. VERGERIO, De ingenuis moribus et liberalibus studiis adulescemiae, a CUIn di A. Gne
sotto, &indi, Padova 1918, p. 37 (d, anche utile parlare spesso degli studi comuni con i compagni. 
Infatti la discussione acuisce l'ingegno. perfeziona la lingua, rafforza la memoria; inoltre non solo 
impariamo molto discutendo, rna sappiamo meglio Ie rose cos! apprese, Ie diciamo in maniera pili 
propria,le ricordiamo pili saldamente»). Sull'opera, dr. ora D. ROBEY, Humanism and education in 
the early Quatlrocento: the "De ingenuis moribus" 0/ P. P. Vergerio. in «Bibliotheque d'Huma
nisme et Renaissance», XLII (r980), pp. 27-,8. 
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tura dei colti verso il complesso della societa: «in oculis hominum atque in 
:oetu». 

Si comprende alIora come i1 passe del Bruni, per la sua rilevanza teorica, 
)otra essere inc1uso, gia ai primi del Cinquecento, nel corpus delle citazioni 
lai testi canonid suI problema del valore conosdtivo della disputa 14. In realta 
~sso va ancora oltre, correlando questo problema alla celebrazione esplicita del 
,alore culturale del cenacolo umanistico: se la discussione e produttrice di 
wtura, il cenacolo, che e illuogo deputato alIa discussione, diventa la sede 
lrivilegiata delI'elaborazione intelIettuale. 11 Salutati, infatti, nell'affermare 
a validita della propria concezione dialogica del sapere, fonda quest'afferma
ione solo suI riferimento aIle proprie, ed altrui, esperienze; soprattutto a 
[uelIe compiute con Luigi Marsili in quei convegni di Santo Spirito a Firenze 
he furono il drcelo in cui si forma tutta una generazione di umanisti Ll. E una 
celta tanto pili significativa quanto meno e una scelta obbligata. In questa 
lateria, infatti, la lezione del passato, per l'estensione del retroterra offerto 
alIa tradizione classica, avrebbe potuto fornire un punta di partenza non me
o efficace dell'esperienza personale ". Ne vanno trascurati gli spunti desumi
iIi dalla tradizione cristiana 17. Risulta evidente come la scelta argomentativa 
el Bruni, mentre' fonda solo suI riferimento all'esperienza di un cenacolo la 
~ustificazione del valore conoscitivo del dialogo, contemporaneamente tende 
riverberare questa valore sull'istituto in cui esso evenuto a realizzarsi, asso
ltizzandolo quindi come dimensione fisica di uno spazio dialogico. «Ego de 
.e malui dicere, - a:fferma il Salutati, - ut possem vobis ex consdentia mea 
lirmare quam magna sit in disputando utilitas. Ego enim... tantos mihi vi
~or fructus ex his sive disceptationibus sive collocutionibus, quas disputa
Jnes appello, consecutus, ut eorum quae didicerim magnam pattern huk uni 
i feram acceptam» 18. E significativo aHora che proprio suI finite dell'epoca 
:l1a fioritura discorsiva della sodalitas si collochi un testo come la Dedica
ria dei Ragionamenti d'amore a Caterina Cibo. E significativo doe che ap
LOto sulla base di una personale esperienza compiuta nei cenacoli umanistid 
mani il Firenzuola motivi il riconoscimento del valore conoscitivo della cli
lssione, facendone percio il supporto al proposito di incrociare la tradizione 
lla narrativa boccaccesca con quella del dialogo accademico 19. 

14 Or, G. NEVIZZANO, Sylvae nupfialis libri sex, Zilello, Venezia 1)70, p, 3. 
15 L. BRUNI, Dialogus cit., pp. '0-'2,
 
" Per esempio M. T. CICERONE, Tusculalttle disputationes, II, ,. SuIla discussione, efr. anche
 
De senectute, 13· L'organi2zazione loglca e tematica del dialogo invece puo sorreggere sia I'im


tazione salutatiana dd discorso sia quella basata sui riferlmento aUa tradizione. SuU'importanza
 
testo per l'introduzlone del modello dialogico ciceroniano, dr. D. MARSH, T be Quattrocento Dia


'Je cit., Pp. 24-37.
 
17 Cfr. GIROLAMO, Dialogus adversus Pelagianos, prologo, in l.-P. MIGNE, Patrologia latina, 2U
 

" Garnier, Paris 1844-64, XXIII, col. '19.
 
18 L, BRUNI, Dialogus cit., pp. '0"3 (<<Ho preferito dire di me stesso, per potervi dichiarare in 

,ienza quanto sia grande l'utilita della disputa. 10... credo d'aver raggiunti tali frutti da questO 
ussioni 0 rolloqui, cui do il nome di dispute, che eli quel che ho appreso Ia maggior parte credo 
loverla ad esse,.). 

19 A. FIRENZUOLA, Dedicatoria dei RagiOn4me~Ji d'omore, in Opere, a cura di A. Seronl, San
, Firenze 19,8, pp. 37-39. 
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Ma enell'impianto narrativo che la capacita del dialogo umanistico di pro
durre un madello di cenacolo si svela in pieno, e sia pure su un piano piu 
superficialmente immediato. Intorno al presupposto offerto dal valore cono
scitivo della discussione si organizza la discussione effettuale che il dialogo 
registra, la delineazione delle drcostanze, dei luoghi, dei modi, degli scopi del 
dibattito. E questa delineazione forma un modello, perche esclude ogni ele
mento irregolare (e infatti il dialogo giungera sicuramente al suo esito natu
rale, la scoperta della «verita») e perche si alimenta di alcuni tratti costanti 
ed uniformemente attestati, dedsamente topid: la liberta e la quasi casualita 
di funzionamento del meccanismo aggregativo realizzatosi fra i locutori; l'as
soluta autonomia dei singoli nel compiere determinate opzioni; i1 carattere 
disinteressato delle discussioni; l'atteggiamento di puro amore per la cultura 
che Ie anima e, suo aspetto situazionale, la distensione dell'ambiente e la se
paratezza fra i1 momento dialogico e quello dei negotia; infine la dimensione 
conviviale. Se questi possono considerarsi come i 't61tO~ basilari nella proiezio
ne discorsiva della sodalitas, tuttavia anche altri elementi di caratterizzazione 
andrebbero tenuti presenti: per esempio l'accenno, talora insistente, all'esi
stenza fra i contubernales di vincoli abbastanza saldi, di tipo consuetudinario 
rna di natura complessa. 

Lo spazio dialogico che avevamo visto delinearsi nel suo spessore conosci
tivo viene cosl come a oggettivarsi con un piu diretto riferimento alla tipolo
gia aggregativa propria del cenacolo umanistico. Un riferimento che si ha l'im
pressione sia tanto pili esplicito ed articolato quanto piu il materiale dialogico 
si avvicina alIa tradizione del dialogo conviviale, dal Convito di Platone ai 
Saturnalia di Macrobio 20. 

Piu che un'esemplificazione sparsamente raccolta, puo essere utile ruerir
si a qualche testa particolarmente significativo dal punta di vista del rapporto 
fra cornice narrativa del dialogo e istituto del cenacolo umanistko. Penso so
prattutto a un'opera come i Dies geniales del giureconsulto napoletano Ales
sandro D'Alessandro che si collega a una lunga tradizione, classica e umani
stica; che dialogo non ecomplessivamente, bens! repertorio encicIopedico, rna 
che tuttavia, come gia il De honesta disciplina di Pietro Crinito ne! riferimen
to all'Accademia marciana e agli Orti oricellari, sviluppa ampie sezioni dialo
giche legate proprio all'istituto del cenacolo umanistico. E un'opera infatti 
che, per il suo collocarsi nel tratto finale dell'arco cronologico da noi consi
derato 21, per la sua notevole fortuna cinque-secentesca, «un libro della cultura 
europea», come scrisse il Croce :l2, pub oggi essere vista come la sistemazione, 
la sanzione e la divulgazione cli que! repertorio di luoghi comuni che, se da un 
lato costituisce il modello umanistico di sodalitas, come si avra modo di nota

20 Cfr., su questa tradizione, ]. MARTIN, Symposion, Die Geschicbte einer literarischen Form, 
Schoningh, Paderborn 1931. 

21 La prima edizione risale al 1'22. Sui Dies geniales, dr. D. MAPFEI, Alessandro d'Alessandro 
giureconsulto umanista (I46I.I)2J), Giuffre, Milano 19,6; sui modelli, dr. pp. 79-82. 

:12 B, CROCE, Varieta di storia letteraria e civile, serle II, Laterza. Baci 1949, p, )3. II Maffei 
conta 33 edizioni, di cui 24 concentrate nel Cinquecento (Alessandro d'Alessandro cit., pp. 175-76). 
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re, costituisce dall'altro il nueleo portante di una tradizione interpretativa an
:ora attuale. 

Ci si puo limitare a qualche considerazione solo sull'otganizzazione strut
turale. A1l'inizio di ciascuno dei sei libri che compongono l'opera viene tievo
:ato un incontro fra uomini di cultura generalmente presentati come uniti da 
:unga consuetudine. Le circostanze di questi incontti vatiano naturalmente, 
:ome variano i luoghi (Napoli, Roma, dtta, campagna), i padroni di casa (Gio. 
lanni Pantano, ]acopo Sannazzato, Ermolao Barbaro, Giovanni Lorenzi, Ga
Jriele Altilio, Sigismondo dei conti da Foligno), gli argomenti di discussione .... 
~ppure, in questi proemi narrativi dei libri, la tipologia delle riunioni appa
'e singolarmente omogenea, al limite di una stucchevole tipetitivita di opera
ioni che percio si presentano come un cerimoniale ormai fissato. Si legga l'in
ontro col Pontano nel primo capitola del ptimo libro e si avra un'idea abba
tanza precisa di tutti gli altri: 

Accersebat plerunque nos in hortos amoenissimos, ubi aediculas habebat, 10
vianus Pontanus in nostra Parthenope... Illoque conveniehamus complusculi, 
quibus bonarum artium stuilia, eaedemque disciplinae, atque non absimilis 
discendi facultas erato Detinebat demulcebatque nos vir ille fandi dulcissimus, 
egregia quadam et illustri oratione, sermoneque perquam lepido et venusto, 
totos plerunque dies; tanta in eo comitas, tantusque lepos erato Forte autem, 
cum Natalis sui Diem Annuum Decembrio mense, ut solebat, cum amicis cele
brare vult, evenit ut nos una cum reliquis mIDi coniunctissimis, primis ab eo 
tenebris acciti, apud eum conveniremus. Quo cum venimus, benigne quidem et 
comiter accepti, ad focum consedimus, festivissimisque colloquiis noctis parti
culam cum mira suavitate traduximus, cum interim Iovianum florenti quadam 
facundia et sermone quam castissimo de litterarut)1 disciplinis disserentem ani
mo serio et aure attenta exciperemus. Quo sermone desito, cum iam mensas et 
cenam instrui iuberet, ceterisque nimis intempestivum cenandi tempus esse vi
deretur... "'. 

:>tremmo titenere di trovarci di fronte alla semplice ripetizione del consueto 
lpianto narrativo del dialogo umanistico se in realta i sei incontri che apro-

II Ho seguito I'editio princeps: A. D'ALESSANDRO, Dies geniales, Mazzocchi, Roma I'22. Gli in· 
:ltIi citati nel testo sono ai ff. II, XXXVlIlV, LXXXvr. CXXXIIr, CLXXXVIr, CCXXXVIV. Per l'identi· 
lZione di Giovanni Veneto e di Sigismondo da Foligno, dr. D. MAFE'EI, Alessandro d'Alessandro 
., pp. 6o-61 e note 37, 4I. , 

'" A. D'ALESSANDRO, Dies geniales cit., f. lr. SODO intervenuto su qualche evidente errore tipe
,fico. La traduzione del passo, almeno per Ie parti ivi riportare, ~ natra da E. GARlN, La Ietleratura 
,Ii umanisti cit., p. 164: «Spesso Gioviano Pantano ci invitava negli amenissimi giardini dove 
:va la sua casetta nella nostla Napoli ... La frequentavamo in parecchi, accomunati dagli stessi 
eressi per Ie arti e per Ie scienze, e pressappoco dalle stesse capacila d'apprendere. Con la sua pa· 
a soavissima ci teneva avvinti, spesso per giomi interi, mantenendo il discorso a un certo nobile 
~llo, in un conveIsare pieno di spirito e di grazia: ranta era la sua cotdialita, tanta la sua argu· 
. Una volta che volle festeggiare con gli amici, come era solito fare, il suo cOIDpleanno, nel mese 
~icemble, ci trovammo ad andare a casa sua, dove eravamo invitali suI far della sera, insieme con 
,i a me caxissimi. Qui giunti, Beeohi con amichevole benevolenza, d sedemmo presso il fuoco e 
;rorremrno con straordinario piacere una piccola parre della notIe in lierissime discussioni, ascol
do nel frat tempo attentamente Gioviano che parlalla di letterarurn con eleganza e proprieta. Fini
'l.uesto discorso, ordinando gia di apparecchiare Ia tavola per la cena e sembrando agli altIi che 
• fosse ancora il momento di cenare... » 
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no i libri dei Dies geniales non si presentassero come centri di diramazione di 
una complessa, benche frammentaria, struttura narrativa articolata attraver
so una molteplicita di incontri, discussioni, cene, passeggiate, lezioni: da1le 
riunioni non caratterizzate dalla presenza di particolari personaggi («in Gym
nasium litterarium»; «in conventu eruditorum»)'" a1le passeggiate (col Leto, 
col Platina, con Francesco Elio Marchese) 2b, aIle convetsazioni a due (con Pao
lo Cortesi, Dragonetto Bonifacio, Raffaele Maffei) 17. Questa fitta trama di re
lazioni finalizzate alIa discussione dotta viene a presentarsi come il risvolto, 
nella struttura dell'opera, di una concezione puramente dialogica della cul
tura che in tanto viene prodotta e trasmessa in quanto eorganicamente legata 
all'istituto della conversazione fra amici «studiis et honestis artibus dediti». 
Di una tale concezione diventa un indice precise il fatto che nei Dies geniales 
epraticamente assente ogni riferimento aIle opere scritte dei contemporanei, 
anche di quelli che put sono fra i locutori 18, E forse non esenza significato il 
fatto, peraltro normale nel panorama del dialogo umanistico, che il D'Ales
sandro sottolinei il carattere reale dei dialoghi che egli si limiterebbe a regi
strare _ sottolinei doe il carattere «orale» della cultura affidata aila pagina 
scritta" _, compiendo una scelta nella tradizione alIa quale si collega e nella
 
quale anche il carattere convenzionale del dialogo costituisce una componente
 
teorica del codice, sebbene minoritaria a causa dell'influenza ciceroniana 30.
 

Sulla base di una tale concezione, socializzata e socializzante, del sapere, 
la disposizione paratattica di diverse sodalitates tipologicamente equivalenti 
de1ineadi per se, nei Dies geniales, il modelIo generale del cenacolo caratteriz
zandolo coi tratti che gia abbiamo schematizzato. Questi tratti (risultato del
l'interazione fra una pratica culturale e il recupero, con £unzione razionaliz
zatrice e mode1Iizzatrice, delle esperienze aggregative proprie della cultura 
classica, oltre che delloro manifestarsi nel genere dialogico) hanno fondato; 
con una tipologia istituzionale, anche la chiave di lettura delle aggregazioni. 
Una lunga tradizione interpretativa, infatti, tende a sottolineare soprattutto i1 
carattere libero, aperto, disinteressato dei cenacoli umanistici; pure accolte 
di spiriti dotti che si riuniscono al di fuori di ogni quadro limitativo, costrit
tivo, autoseletcivo, senza norme e regole al di la di que1le dell' interesse cuI
turale comune. Per questo, all'interno di tale tradizione, si tende ad avvalo
rare la certezza di una totale assenza di rapporti genetici £ra Ie «libere) soda
litates e Ie «burocratiche» accademie successive 'I. Che e uno schema di let

15 Ibid., ff. xcv r, CLXXXIlI v.
 
16 Ibid., ff. XVIlIV, CIV, CXXVIIIV.
 
" Ibid., ff. xxxvv, CV, CCLt.
 
1J D. MAFFEI, Alessandro d'Alessandro cit., p. 8,. 
19 Si veda la dedica ad Andrea Matteo Acquaviva duca di Atri e di Teramo (A. D'ALESSANDRO, 

Dies geniales cit., foglio iniziale non numerato).
 
3D efr., per esempio, MACROBIO, Saturnalia, I, I.
 
" t;; illuminante la carauerizzazione delle sodalitates offerta da R, MANDROU, Des humanistes 

aux hommes de science cit., trad. it. p. 46: «Rapple5entanO Ie cellule elementari della famosa re
pubblica delle lettere... Non c'e limitazione del diritto d'entrarvi, non occorre iniziazione, non 5i 
assume nessun obbligo, salvo quello di paltecipare alla comune fatica ... Queste associazioni, che non 
costituiscono un precedente delle accademie e che Don sono scuoie nel senso riconosciuto del ter
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ra che ha svolto un'importante funzione ai fini della riscoperta, benche tar. 
, della specificita dei cenacoli umanistici rispetto aIle accademie "; che certa. 
ente sottoIinea alcuni tratti rilevanti ed innovativi delle sodalitates e sia 
lre attraverso l'estensione, al piano degli accadimenti reali, di quella che e 
v-ece prima di tutto un'autoproiezione eliscorsiva. Ma euno schema di lettu
che, proprio per questa non distinzione fra piani diversi, ha finito col ren
re poco attenti all'esistenza stessa di una dialettica fra illivello della model. 
zazione e quello delle situazioni via via concretamente realizzatesi, ai nessi 
Lgli scarti, ai reciproci condizionamenti esistenti fra pratiea delle istituzioni 
elaborazione eli un lora modello tipologieo. La dove invece, a mio avviso, 

:orse proprio nella natura complessa dell'interferenza fra pratica e modelIi 
e vanno cercate risposte a questioni di notevole rilievo. Penso per esem
) che la fine della fase espansiva delle sodalitates si leghi a processi non so
crente esterni rispetto alla sodalitas, contraccolpi dell'evoluzione del conte
I che essa ha solo subito, ma anche all'attrito, interno al cenacolo, fra una 
)pria modellizzazione libera e una pratica di necessid pill rigida e social
:nte statica, fra la tensione al modello di derivazione classica e la necessita 
renderlo stabilmente operante mediante la sua fissazione in una serie eli co
nti che non riescono ad evitare di divenire spesso un rituale. La comples
1 dell'interazione fra pratica e modello puo ancora contribuire a spiegare 
ne spesso Ie ista112e interne, la comunanza fra i sodales di una tensione a 
lizzare fino in fondo la cIassica ideale sodalitas, finisca col prevalere sulle 
: presenti polarita esterne, sulla tendenza a stabilizzare un proprio ruolo 
la societa e in rapporto col potere. 11 caso dell'Accademia romana al tempo 
?aolo II, Ia rottura aperta e generosamente velleitaria col potere pontificio, 
eun esempio illuminante. 
Ma se questo evero, nascono rilevanti questioni di metodo e, allo stesso 
lpO, nuovi problemi e difEcolta: l'opportunita di insistere, pill di quanto 
Leralmente si faccia, suI sistema materiale di strutturazione dei cenacoli, 
nsieme, la diflicolta di questo spostamento d'attenzione in uno state delle 
:rche largamente condizionato dall'ottica della non distinzione di piani. Ma 
[uestione eben pill ampia e investe un aspetto fondamentale, passando dal 
acolo in se, come struttura aggregativa, al suo significato come istituzione 
:urale. E possibile, insomma, risolvere la comprensione dei cenacoli nella 
lprensione delle Ioro proiezioni discorsive, cogliendo omogeneamente il 
) significato procedendo coi soli strumenti deIL'indagine letteraria 0 anche 
:urale? In altri termini risolvere la comprensione di queste, che sono strut
eorganizzative sia pure informali, nello studio delle sole posizioni culturali 
esse emerse? Francamente penso che non sia possibile e che il piano del. 
ganizzazione materiale dei cenacoli, che esiste malgrado la fluidita dei mec
ismi di funzionamento e delle «regole» di comportamento dei membri, 

" rappresentano la forma pili libera che si possa conceptte di riunione aperta a quanti operano
stessa direzione». 

32 Se ne veda 1a cronaca in A. DELLA TORRE, SI",di cit., pp. I-I04. 
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intersechi quello dei modi di produzione della struttura nel suo compIesso e 
quello della natura del prodotto intellettuale. Si pensi ad esempio all'impor
tanza rivestita dalla questione della composizione dei singoIi cenacoIi per defi
nire, per ciascuno di essi, i criteri della formazione, e insieme il ruolo svolto 
come aggregatore di una reald culturale geograficamente radicata eppure, ge
neralmente, non chiusa in un ambito locale, ed anzi spesso ampiamente colle
gata al contesto italiano ed europeo. Che poi vuol dire il diffondersi di un pro
cesso di omogeneizzazione intellettuale non indifferenziato, ma sviluppantesi 
per assi privilegiati fra nuclei aggregativi che sono affini, 0 che 10 diventano 
perche particolari condizioni oggettive faciIitano gIi scambi e quindi anche 
rapporti culturaIi non esclusivamente legati alla circolazione degli scritti. Basti 
pensare ai particolari rapporti fra Roma e Napoli, e quindi fra l'Accademia 
pontaniana e la tarda Accademia pomponiana, quella coriciana 0 quella coloc. 
ciana. Non si coglierebbero d'altronde alcuni fra gli aspetti maggiormente 
innovatori della pratica culturale dialogiea caratteristica dei cenacoli umani
stici; per esempio l'effetto di consolidamento di una rinnovata figura di intel
lettuale e quindi talora l'emergere, almeno nella pratiea, di una nuova, e pill 
ampia, concezione del far cultura. 

Da questo penso non sia disgiungibile illegame che spesso si stabiIisce fra 
sodalitas e attivita editoriale. A parte il caso in cui e10 stesso tipografo-editore 
a promuovere un cenacolo (e il caso di Aldo Manuzio), e a parte quello in cui 
il tipografo partecipa invece alIa sodalitas aggregata intorno ad altri (si pensi 
per esempio alIa presenza di Francesco Calvo da Menaggio nelle riunioni del 
circolo romano di Hans Goritz); a parte questi casi, mi pare sia partieolarmen. 
te significativa la capacita di alcune sodalitates di servirsi della stampa per 
ampliare la propria capacita di influenza 0 anche per divulgare una propria 
immagine quasi ufficiale. E parlo di ampliamento perche la capacita di influen
za sviluppata dalla sodalitas si affida soprattutto alIa trama delle relazioni per
sonali, dunque alIa comunicazione orale ed epistolare che da «umana» e non 
aridamente tecnicistica si fa comunicazione «erga orones», rivolta a un pub. 
blico pill vasto e indifferenziato. E nota l'affermazione del Picino che la pro
pria epistola De felicitate e l'Altercazione di Lorenzo de' Medici non sono che 
trascrizioni, in prosa e in versi, di una discussione fra i due avvenuta «in agro 
Charegio»"; un'affermazione dunque in cui si ripropongono i termini con
sueti e specifici del processo genetico dell'opera dialogica. 

Questa capacitll d'influenza diretta, su cui a mio avviso soprattutto si fon
da i1 ruolo della sodalitas nella cultura quattrocentesca, pare essere in rap
porto proporzionale con almeno due parametri. In primo luogo essa varia in 
relazione all'ampiezza della trama di relazioni instaurata nel cenacolo, dunque 
secondo criteri di estensione. Da questo punto di vista eesemplare il ruolo 
svolto per pill di una generazione di intellettuali dall'Accademia pontania
na, per la quale si puo dire che son passati quasi tutti gli inteIlettuali centro

" M. FICINO, Epistolarum liber l. De felicitate, in Opera. I. Henricpetri, Basel I:J76 (ristampa 
anastatica Bottega d'Erasmo. Torino I962). p. 662. 



(2 Letteratura e istituzioni culturali 

eridionali, e non solo essi. In secondo luogo, ed e menD visibile, la capacita 
influenza varia in rapporto alia coesione interna del cenacolo, al grado eli 
nogeneid esistente fra i sodales. Da questo punto eli vista e esemplare it 
so di un piccolo circolo fiorentino, che ha un altissimo livello di coesione in
rna, formato com'e sostanzialmente da giovani di una stessa casata. Si tratta 
:1 cenacolo riunitosi intorno a Niccolo Della Luna che, nel breve periodo in 
i vive, da scuola quale originariamente e (si veda per esempio la lettera 
invito a Benedetto Fortini)", riesce a caricarsi di maggiori competenze cuI. 
rali fino a proiettare la propria influenza in epoca molto pili tarda, posterio
alIa sua elissoluzione avvenuta con gIi esili degli anticosimeschi nella secon· 

I meta degli anni '30 35. Mi riferisco in particolare al Dialogus de libertate 36 

citto nel I479 da Alamanno Rinuccini - che in eta giovanile aveva gravitato 
ll'ambiente dellaluniano -, svolto in singolare sintonia con alcuni temi ideo
gici svituppati nel circolo di Niccolo Della Luna e condotto nell'ottica pro. 
ia di quei gruppi magnatizi che a questa circolo dettero vita. Gia alcune let
re di Niccolo, posteriori al ritorno eli Cosimo e agli esili degli Albizzeschi, 
mostrano solidali con alcuni temi specifici del De libertate (1a pesantezza 
lIe imposizioni fiscali, l'aver la societa fiorentina raggiunto il ciglio di un 
ratro, il rifugio dell'intellettuale nel privato come scelta obbligata) 31. E si 
ltta di una consonanza di temi - usati per giunta con la stessa funzione pole. 
lca antimedicea - tale da dare un valore diverso all'accordo circa altre pro
ematiche che, per il lora carattere «6orentino» prima ancora che dellalu
mo, parrebbero costituire un punto di riferimento generico. Pili ancora che 
ediante gli scambi epistolari, su cui, dopa il Della Torre, Christian Bec ha 
ndotto interessanti sondaggi ", e in cui la compattezza ideologica del gruppo 
lspare attraverso la consueta frammentazione delle tematiche (teologiche, 
.che, poIitiche) e la dispersiva componente luelica (aIlusioni personali, rife
nenti ad esperienze erotiche e a lavori disimpegnati), emediante un Enchy. 
lion de aureolis sententiis, compilato da Niccolo Della Luna, che mi pare 
ssibile individuare un opportuno elemento di riscontro J'. 
L'operetta, dedicata a Niccolo eli Vieri de' Medici, esponente di un ramo 

lerso da quello di Cosimo e tradizionalmente su posizioni diverse, costi. 
isce infatti un indice abbastanza fedeJe del modo di pensare, dei valori, degIi 

J4 Fire1l2e, Biblioteea Riccardiana, coo. n66 (che contiene gran parte degli seritti di Niecolo 
lla Luna), f. "r. 

35 Sulla sodalitas ancom fondamentale e A. DEUA TORRE, Studi cit., pp. 286-320. 
36 Cfr. I'edizione a cura di Francesco Adorno, in cAtti e memorie dell'Aceademia toscana di 

:oze e lettere la Colombaria», xxn (19.5,), pp. 26''')03. Si vedano v. GlUSTINIANI, Alamanno 
luccini (I426·I499). Materialen rmd Forschunsen zur Geschichte des ~o,entinischen Humanismus, 
.,Jau, Graz 196" e almeno la reeensione dl Riecudo Fubini in «Studi medievalh, serie III, VIII 
67), 2, pp. 938-48. 

J Cod. Rice. n66, fl. 53V, '4r, 56v. 
J8 CH. BEe, Les marchands ecri~aiftS. Affaires er humaflisme ,} Florence, I375-I434, Mouton, 

is - La Haye 1967, pp. 401-6 e passim. Cfr. anche !D., Culture latine et humanisme chez les mar
'nds florentins du debut du xv''''' si~cJe, in «Rlnascimento,., serie H, VI (1966), pp. 261-65. 

J9 N. DELLA LUNA, Enchyridion de au,eol,s sente"tiiJ et mora!i oita, Cod. Rice. n66, If. 17r-29r. 
. cooiee magliabechiano XXI, 170 della BlbJioteca Nazionale di Firen~ il testo occupa i ff. rr-41V. 
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interessi di questo gruppo estremamente coeso da un punto di vista sociocul
turale, verosimilmente formatosi sulla base di rigidi criteri autoselettivi. Si 
tratta di una disordinata antologia di citazioni, che Niccolo dice di aver tra
dotto da autori greci suI modello di altre raccolte di massime e seguendo re
sempio di Cicerone"; antologia che a sua volta tende a configurarsi come un 
galateo, un insieme di norme, sia etiche sia comportamentali. di esclusione 
e di prescrizione: «Dicta, non solum concinna, verum etiam gravissima et 
huius vitae curriculo quam maxime utHia» 41. Entro il vasto repertorio offerto 
dalla tradizione culturale greca, significativamente la scelta operata dal Della 
Luna. anche se in maniera non sempre Iineare, si concentra intorno ad alcune 
problematiche, di grande ritevanza come indici ideologici, concernenti i temi 
della moderazione, della misura, della tirannide e delia giustizia, dell'amici
zia. della vita civile, del valore della cultura. Sono, come si accennava, temi 
consueti nella cultura fiorentina del primo Quattrocento; rna non per questo 
la ricomparsa di una stessa prospettiva ideologica, dopa la congiura dei Pazzi, 
pub essere, nel Rinuccini corrispondente del Della Luna, considerata un dato 
d.i scarso rilievo. Tanto pili che proprio il problema della tirannide e degli 
orelinamenti istituzionali. che forma il nueleo centrale del De libertate, appare 
quello che maggiormente coinvolge la personalid del Della Luna. E infatti 
degno di nota che la struttura aridamente compilatoria dell'Enchyridion si 
spezza proprio nel momento delle citazioni elassiche sulla tirannide, per far 
emergere in prima persona la voce del compilatore in un interessante ed ecce· 
zionale inserto autobiografico 42, 

.. Ibid., Cod. Rice. II66, f. 17r: .. Et eo magis compulsus quia Xisti Pythagorici et Aurelii 
Augustini extant sententiolae aureae permultae, elegantissimo stilo perseriptae, quos summopere 
imitari his paucissimis verbis enitar; Cieeronis more, qui semper graecis latina coniunxit» (<<Tanto 
piu spinto dal fatto che esislOno molte auree sentenze di Sesto Pitagorieo e di Aurelio Agostino, 
serine con grande eleganza, che mi sforzero il piu possibile di imitare con queste poche parole; 
seguendo in cio il costume di Cieerone che sempl'e un! la cultura greea a quella latina»). II rlferi
mento e all'Enchyridion del primo e forse ai Flores del secondo; rna e soprattutto l'opera di Sesto 
a funzionare come modello. Per il testo delle Sententiae di Sesto, efr. SESTO PITAGORICO, Sententia
rum Recensiones, Latinam, Graecam, Syriacas, a cura di I. Gildemeister, Marcus, Bonn 1872, pp. 
1-76. La traduzione latina, col testo greeo a fronte, in H. CHADWICK, The Sentences of Sextus. A 
Contribution to the History of EarlY Christian Ethics, Cambridge University Press, London 1959· 
Per la ttadizione manoscritta, dr. ibid., pp. 4-6, e I'ed. Gildemeister, pp. XIV-XXX. Per una prima 
idea della circolazione manoseritta in eta umanistica, efr. P. o. KRISTELLER, Iter Italicum, Brill, 
Leiden 1963-67, II, pp. 323, 380, 424. I codici Vat. lat. 6301, Ottobon. lat. 368 della Biblioteca 
Vaticana e Pluteo 53, I della Biblioteca Laurenziana di Firenze sembrano incoraggiare a ipotizzare 
un nesso fra il genere dell'Enchyridion filosofico e l'ambiente di Leonardo Dati e quindi del Della 
Luna. Da questo punto di vista e notevole il riscontto con il Philo50phorum dicta concinna (Cod. 
Rice. II66, ff. 52r-53r).

41 N. DELLA LUNA, Enchyridion cit., Cod. Rice. 1166, f. 17r (.. Sentenze non solo eleganti, ma 
anche profonde ed utilissime al cotso di questa vita»). Questa caratterizzazione del contenuto si 
coliega al titolo e al genere. SuI significato del titolo (nel caso in esame, come «vademeeum»), efr. 
G. BROCCIA, Enchiridion. Per la storia di una denominat.ione libraria, Storia e Letteratura, Roma 1979 
(suU'eta umanistica, dr. pp. ,1.6z).
 

" N. DELLA LUNA, Enchyridion cit., Cod. Rice. II66, ff. 20V-2Ir.
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2. La tipologia e Ie basi dell'aggregazione. 

Nell'esordio dei Dialogi ad Petrum Histrum di Leonardo Bruni si e sot
tolineato come il discorso muova da una prassi intellettuale che pracede SI in 
iintonia con Ie indicazioni offerte dai modelli classici rna che tuttavia viene 
~iconosciuta dal Bruni come capace di autogiustificarsi indipendehtemente dal 
~iferimento a quei modelli. E possibile ora trarne qualche indicazione. Le osciI
azioni di accento notate a proposito delle idee umanistiche sui valore della 
liscussione acquistano un peso non indifferente, al punto da poter essere as
iunte come primi indici di rilievo sulla cui base cominciare ad individuare Ie 
lrticolazioni funzionali delle sodalitates. Insomma, gia il rilevamento di que
te oscillazioni, in un contesto che pone la prassi a proprio fondamento, impli
:a I'opportunita, e insieme la difficolta, di distinguere entro i cenacoli umani. 
tici una funzione essenzialmente di tipo scolastico da una piu complessa fun. 
ione di elaborazione dialogica di cultura. Ma anche prescindendo da indeter. 
ninatezze od oscillazioni nelle funzioni svolte, la fluidita stessa delle strutture, 
l carattere informale, la collocazione extraistituzionale dei cenacoli umanisti
i rendono molto difficile la lora stessa precisa individuazione rispetto ad altre 
trutture aggregative contemporanee, come la scuola 0 Ie confraternite laiche, 
, se vogliamo, anche rispetto aIle piu tarde accademie. Ed e una difficolta 
he a mio avviso permane sia che il criterio d'individuazione dei tratti pecu. 
.ari di queste diverse realta istituzionali voglia essere centrato sulle situazioni 
i fatto determinatesi (funzioni svolte, tematiche trattate, ecc.), sia che esso 
oglia invece essere basato sull'assenza oppure sulla presenza di un codice for
lalizzato di funzionamento all'interno delle diverse strutture aggregative. 

Per quel che riguarda il primo criterio, sono particolarmente significativi, 
er cogliere queste difficolta, due casi «ambigui» del tardo Quattrocento fio
~ntino ricordati dal Garin: Ie riunioni dell'Accademia marciana, poco diffe. 
~nziate, quanto a spirito e tematiche, dalle confraternite laiche; Ie lezioni pia. 
)niche tenute nel circolo ficiniano, aflini a quelle aristoteliche lette allo Stu. 
io I. Scuole, d'altra parte, sono anche in qualche modo it circolo di Alfonso 
Magnanimo a Napoli" il contubernium di Niccolo Della Luna 0, special. 

lente agl'inizi, l'Accademia fiorentina '. E ancora, a rendere piu problematica 
.possibilita di distinzioni precise bas~te suIl'attivita reale, se il cenacolo uma. 
[stico puo avvicinarsi alla scuola, a sua volta la scuola umanistica si accosta 

I E. GARIN, La letteratura degli umanisii cit., pp. 140-41. 
2 Sebbene si occupi soprattutto della biblioteca, eaneora utile c. MINIER! RICCIO, Cenno storico 

'lla Accademia AI/onsina istituita flella citta ai Napoli nel 1442, Rinaldi e Sellitto, Napoli 18n, 
l. 7-8, 26-30. Oltre agli elernenti desumibili dall" opere complessive suUa cultura aragonese 0 sui 
19o1i intellettuali, si vedano, anche per gli sviJuppi successivi, F. FIORENTINO, Egidio da Viterbo 
. i pontaniani di Napoli, in «Atti dell'Aceademia Pontanianu, XVI (188,), I, pp. 249-71; F. NI
LINI, Cenni storici, in «AnnuaIio dell'Accademia Pontaniana» nelle vaIie edizioni (ho tenuto pre
rite quella di Napoli del 1962, pp. 7-16); M. SANTORO, La cultura umanistica, in AA.VV., Storia di 
Ipoli, IV/2, Societa editrice Storia di Napoli, Napoli 1974, pp. 361-73, 330-42. 

J AlIa bibliografia rinucciniana si aggiunga almeno A_ DELLA TORRE, Studi cit., pp. 320-42'; 
GARIN, Medioevo e Rinascimento cit., pp. 199-267. 
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alIa sodalitas con l'istituzione del collegio-convitto; presso Gasparino Barzizza 
a Padova, presso Guarino Veronese a Ferrara, in rapporto anzi con 10 Studio, 
e presso Vittorino da Feltre a Mantova '. 

Piu immediata e netta sembra invece la distinzione basata sui diverso gra
do di formalizzazione nella definizione delle strutture aggregative. Su questa 
base pare infatti agevole poter differenziare abbastanza chiaramente i cenacoli 
umanistici dalle confraternite laiche e soprattutto dalle vere e proprie accade· 
mie, quelle cinque e secentesche, che hanno statuti codificati, regole esplicite 
di funzionamento, criteri per l'ammissione dei membri, e che sono inoltre fina
lizzate allo svolgimento di un determinato programma di ricerca scientifica e 
culturale. 

Ma si tratta di distinzioni spesso ingannevoli. Quando a Venezia si orga
nizza I'accademia aldina, sui piano formale si mette in piedi un'accademia in 
senso proprio: vengono redatti in greeo gli statuti, si definiscono in maniera 
abbastanza articolata gli scopi del sodalizio, il costume sociale, l'organizzazio
ne interna, i criteri di ammissione e di esclusione dei membri. E, quasi non 
bastasse sulla via di un'ufficializzazione istituzionale, I'Accademia filellenica 
formalizza e rende pubblica se stessa anche attraverso l'attivita editoriale rna
nuziana, a partire da quell'explicit, «Venetiis in Aldi Romani Academia», 
apparso nella stanJpa delle tragedie di Sofocle del 1502 e che si mantiene per 
alcuni anni nelle diverse forme (<<In Aldi Neaeademia», ecc.). Ne vanno di
menticati i tentativi del Manuzio di trovare alIa sua Accademia un riconosci
mento imperiale 0 pontificio 5. E tuttavia questa impalcatura formale corri
sponde a una fondazione accademica ideale piuttosto che reale 6; nei fatti piu 
vicina certo, come il suo stesso destino mostra, a una sodalitas umanistica ehe 
non a una stabile associazione. AnaloganJente, quando dieci anni dopo il suo 
scioglimento, nel 1478, il circolo di Pomponio Leto si ricostituisce aRoma, 
si da un ordinamento, uno scopo, e santi protettori 7. Ne manca, anche in que
sto caso, la fissazione di una propria immagine pubblica attraverso la stampa, 
per esempio nell'explicit, «Ex Sodalitate Sancti Victoris et sociorum in Vi
minali», presente nell'edizione del De Syllabis di Paolo Pompilio pubblicata 
nel 1488 da Eucharius Silber·. Eppure edifficile sostenere che la formalizza

• 10., L'educll2ione in Europa (1400-1600). Problemi e programmi, Laterza, Bari 1976, pp. 
130-33· 

5 Fra Ie varie edizioni del \l6lkO~, efr. A. FIRMIN-DIDOT, Aide Manuce et l'hellenisme ~ Venice, 
Firmin-Didot, Paris 18n, pp. 43'-40 (efr. anche pp. 147-'2, 441-70); M. BRUNETTI, L'Accademia 
Aldina, in «Rivista di Venezia», VII (1929), pp. 11-17 dell'estratto. 

6 c. DIONISOTTI~ Aldo Manuzio umanista, in v. BRANCA (a cura di), Umanesimo europeo e uma
nesimo veneziano, ::.ansoni, Firenze 1964, p. :Z39. 

7 A. DELLA TORRE, Paolo Marsi da Pescina. Contributo alla storia dell'Accademia pomponiana, 
Cappelli, Rocca San Casciano 1903. SuI Marsi, efr. anche c. DIONISOTTI, «Lavinia venit litora». 
Polemica virgiliana di M. Filetieo, in «!twa medioevale e umanistica», I (19,8), pp. :z8'-31', II 
libro di v. ZABUGHIN, Giulio Pomponio Leto, 3 voll., La vita letteraria, Roma 1909-U, fondamen
tale ancora per la seconda fase del cucolo pomponiano. Don si occupa perc della fase anteriore al 
1468-69. 

• Sulla collaborazione fra il Silber e l'ambiente della rinata Accademia pomponiana. cenni utili 
in R. ALHAIQUE FETTINELLI, Elementi culturali e /attori socio-economici della produzione libraria a 
Roma nel 400, in w. BINNI (a cuta di), Letteratura e eriiica. Studi in onore di Natalino Sapegno, III, 
Bu12oni, Roma 1976, pp. 138-42. 
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ione della struttura sia di per se tale da comportare, 0 da riflettere, un co
tume culturale e sociale radicalmente diverso rispetto al precedente cenacolo. 
}'altra parte la stessa nuova organizzazione ealquanto sfuggente, intennedia 
~a una aecademia vera e propria e una confraternita laica. 

Sono esempi abbastanza rilevanti per avvertire ehe e sf possibile indio 
iduare i cenacoli umanistici rispetto alIe altre strutture aggregative sulla 
ase dell'assenza di una codificazione delle norme di funzionamento. Ma sono 
,empi che avvertono anche che questa possibilita, affermatasi quasi per con
enzione, rischia di cristallizzare una realta estremamente fluida, variegata e in 
mtinuo mutamento. E un rischio di cui la stessa ambiguita terminologica, 
le testimonia un'assenza di confini rigidi fra Ie diverse forme aggregative, ci 
Iverte: «accademie », suI modelIo platonico·ciceroniano, furono spesso chia
late anche Ie sodalitates umanistiche; sodalitates a lora volta furono anche 
ette spesso Ie confraternite '. Per non parlare del fatto che la stessa universita 
talora detta «Academia» 1•• 

Ma se queste considerazioni aiutano a chiarire Ie ragioni e i limiti di una 
:elta dell'oggetto d'indagine ristretta ai soli istituti aventi, per cOSI dire, un 
1SS0 grado di formalizzazione, non aiutano molto tuttavia a cogliere la tipo
,gia aggregativa che caratterizza tali istituti. Posto che si tratta di istituti in
'rmali, sarebbe necessario infatti calarsi nell'area delle «regole» che presie
)no alloro funzionamento; un'area che efluttuante e sfuggente perche tali 
,egole» sono in realm delle costanti, rimaste del tutto implicite nella lora 
llenza consuetudinaria. Forse uno schema evolutivo puo grosse modo de
learsi nel passaggio cIa forme abbastanza libere ed elastiche a forme legate 
[a presenza di un rituale pili 0 menD complesso che puo andare dalla sem
ice assunzione di pseudonimi da parte dei sadales allo stabilirsi di una eer
periodicita delle riunioni, a1 consolidarsi della pratica del banchetto, allo 

abilire per esso scadenze fisse, fino all'instaurazione di un vero e proprio 
rimoniale, spesso anzi sacralizzato dal proprio incentrarsi sulla celebrazio
: della messa. Ma questo potrebbe essere vero solo in linea generale, senza 
ner conto di eccezioni tanto vistose e rieorrenti da far sorgere seri dubbi sul
Ittendibilita dello schema rispetto al quale esse sono eccezioni. 11 carattere 
ntraddittorio dell'evoluzione permane anehe considerando Ie singole aree 
ografiche. Per esempio a Firenze, nel corso eli un secolo, troviamo cenacoli 
enti un carattere decisamente non ritualizzato e una composizione marcata
ente familiare (circolo di Niccolo Della Luna), cenacoli riuniti intorno a un 
:terato, ma senza che esistano fra i membri vincoli centrati sui rapporti di 
rentela (Accademia norentina), forme aggregative intermedie fra queste 
.e (Orti oricellari), cenacoli mecenatizi organicamente legati al «principato» 
ediceo (Accademia platoniea), infine informalissime riunioni di umanisti 

• Per Ia questione della terrninologia designante Ie confraternite, efr. G.-G. MEERSSEMAN, Ordo 
!ernitatis. Con/raternite e pieta dei laic; nel MedioetJo, I, Herder, Roma 1977. pp. 3-34. 

I. Sui significati del termine «accademia», dr. P. E. KNABE, Die Wortgeschichte von »Akade
?«, in aArchiv fUr das Studium der neueren Sprachen unci Literaturen», CCXIV (1977), 129, pp. 
;·61. 

presso i libral. Abbiamo, in un unieo luogo, esaurito quasi 'completamente 
una possibile casistica senza ehe possano emergere elementi eapaci ,di far ipo
tizzare il passaggio da una forma assodativa all'altra. Basti pensare alIa tarda 
collocazione cronologiea del cenacolo dei Rucellai, che suI piano delle forme 
aggregative eun ritorno all'indietro, quanto a liberta di strutturaea peso del
la componente familiare pi6 vicino al circolo strozziano anteriore al titorno 
di Cosimo de' Medici che non alIa cronologicamente piu prossima Accademia 
platonica. Ma non esolo Firenze a testiinoniare una situazione evolutiva ano· 
mala rispetto a uno schema di sviluppo dall'infonnale al formalizzato. In am
biente pontificio, e sia pure con una minore articolazione delle forme aggre. 
gative, troviamo una situazi6ne non menD complessa e contraddittoria: dal 
eenacolo riunito intorno al cardinale Bessarione e, se vogliamo, anche dalle 
riunioni dei segretari poritifici di Martino V (se si vuol prestar credito all'idea 
del «bugiale» che Poggio Bracciolini pone all'origine delle sue Facetiae) ", 
all'Accademia di Pomponio Leto prima e seconda fase, fino al libero cireolo 
riunito intorno ad Angelo Coloeci e dispersosi per effetto del sacco del I5 2 7· 
Ancora una volta,dunque, dobbiamo notare insieme una niQlteplicita eli .strut
ture e un ritorno di forme associative del passato (si pensi allo scarto formale 
che separa l'istituzionalizzazione strutturale della seconda fase dell'Accademia 
romana dalla fluidita amichevole delle strutture del cit(;olo coloeciano) 12. Non 
esui piano delle tipologie aggregative 0 su quello delloro susseguirsi nel tern· 
po che edato cogliere un tratto caratteristico del centro culturale ror,nano rio 
spetto a quello fiorentino, rna sernmai suI piano della composizione materiale 
dei diversi cenacoli che aRoma ha un carattere non ptevalentemente locale 
rna sovraregionale e cosmopolita; effetto diretto e prevedibile del carattere 
sovranazionale delle strutture curiali. 

Almeno nei casi di Roma e di Firenze la contemporaneita delle situazioni 
anomale rispetto a un processo dall'informale al formalizzato dli l'i!llpressione 
di un certo riaffioramento, tra la fine del xv e i primi decenni del xVIsecolo, di 
quelle strutture poco 0 nient'affatto ritualizzate che furono certamente pre· 
dominanti nella prima meta del Quattrocento. Anzi, nel caso di Fi,renze, que
sto riaffioramento potrebbe anche spiegarsi con la riapertura delladialettica 
politico-culturale seguita alla fine del «principato» mediceo. Essa crea nuovi 
spazi in cui gruppLintellettuali, se non nuovi certo portatori di esigenze di 
mutamento, persit;lo singoli grandi ceppi familiari, riescono ad inserirsi crean
dosi strutture aggregative pi6 seiolte e fluide, eomunque diverse da quelle del
l'Aecademia platonica. Ma bisogna pensare sf al carattere informale degli Orti 
oricellari e di que1li colocciani, rna anche all'alto grado di ritualizzazione che 
contemporaneamente caratterizza il cenacolo coriciano aRoma e alIa burocra
tizzazione dell'impianto della Sacra Accademia a Firenze. 11 fatto eche forme 

I. 
II P. BRACCIOLINI, Liher facetiarum, in Opera omnia, I, Henricpetri, Basel 1J38 (ristampa ana

statica Bottega d'Erasmo, Torino 1964), pp. 420, 491. Non si vuole con questa negare Ie motiva
zioni retorico-culturali di quell'idea.

12 L'atmosfera e suggestivamente rievocata daHa lettera del Sadoleto al Colocci scritta da Car
pentras nel 1J29 (I. SADOLETO, Epistolae, I, Salomoni, Roma 1760 , pp. 309-13). 
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aggregative tipologicamente differenziate si sovrappongono e coesistono in
 
uno stesso luogo 0 in aree geografiche diverse, senza che una loro disposizio

ne diacronica faccia emergere clementi sufficienti a consentire di delinearne
 
un'evoluzione, se non in termini molto approssimativi e generid. In qualche
 
caso, come in quello della ristrutturazione dell'Accademia romana dopo la sua
 
ricostituzione seguita ai processi dei suoi membri, la burocratizzazione forma

Ie risponde direttamente a un'esigenza di maggior controllo da parte dcl po

tere politico (il protector e i praefecti sono emanazioni della curia) u. Ma non
 
sempre questo evero; ne esempre possibile distinguere fra i progetti, Ie aspi

razioni, la volonta di realizzare compiutamente in forma definitiva il modello
 
di sodalitas, che possono portare al delinearsi di una struttura associativa or

ganizzata, e la pratica reale spesso ben diversa I', 

E tuttavia, attraverso la molteplicita delle esperienze aggregative caotica

mente dislocate nel corso di un secolo, attraverso l'evidente eterogeneita degli
 
orientamenti culturali dei diversi cenacoli, attraverso la pluralita di interessi
 
prevalenti anche fra quanti si trovarono ad operare in una stessa sodalitas,
 
attraverso la varied delle sedi di riunione, delle funzioni svolte, della compo

sizione dei cenacoli, emergono ugualrnente alcuni clementi di fondo che pas

sono essere posti alIa base di una caratterizzazione tipologica; 0 meglio, cle

menti che sono i prindpali fattori eli permanenza di una tipologia aggrega

tiva variamente realizzatasi secondo diverse coordinate culturali, storiche, goo
grafiche. 

Questi fattori di permanenza, rintracciabili alla base di' tutte Ie varie arti
colazioni in cui i cenacoli umanistici si realizzano, rinviano alIa tipologia ag
gregativa propria dei «gruppi informali» 1.!l, 0, piu da vicino, a quella che pub 
essere considerata come propria dei gruppi eli amici: contiguita socioculturale 
fra i membri; carattere « libero» e volontario dell'aggregazione; scarsa rile
vanza di scopi e competenze specifiche rispetto allo scopo in se, non strumen
tale, dell'unione neI gruppo; assenza di centralizzazione rigida anche quando 
emergono, come generalmente emergono, personalita con funzione di leader. 
D'altra parte non e un caso, rna serve a definire puntualmente la natura dei 
legami, il fatto che i termini sodales, contubernales siano fra quelli piu ricor
renti per indicare gli appartenenti a queste aggregazioni, come non eun caso 
che in esse, anche quando soprattutto alcuni dialoghi vollero darne un'imma
gine classicisticamente paludata, sia, presente una componente ludica che ta
lora pare anzi essere il principale fattore eli caratterizzazione. Sarebbe peraltro 
impensabile, in una situazione diversa, un'idea corne quella usata dal Braccio-

U Cfr. la soscrizione deIl'edizione del commento di Paolo Marsi ai Fasti di Ovidio stampara a 
Venezia nel 1482 (A. DELLA TORRE, Paolo Marsi cit., pp, 243-47). 

It Ai casi giii ricordati si puC> aggiungere quello della fiorentina Sacra Accademia istituita nel 
r'I5. Cfr. c. DIONISOTII, Machiavellerie, Einaudi, Torino 1980, PP. 173-76. 

1$ Mi sono servito in particolare di F. MATTIOLr. Sociometria e sociologia, EHa, Roma 1977; 
~. BAUMAN, Zarys marksistowskie; teorii spolecunrtwa. Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, Wars
~awa 1966 (uad. it. Lineamenti di una socioJogia ma,xi5Ia, Editori Riuniti, Roma 1971); L. FESTIN
;ER, S. SCHACHTER e K. BACll, Social Prenu,e5 in Inform"J Groups, Tavistock, London 1966. 
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lini per spiegare la genesi delle confabulationes che costituiscono la materia 
del Liber facetiarum. 

Nel riferirnento alla nozione sociologica di «gruppo di amid» possono 
comprendersi alcuni fenomeni che mi pare siano caratteristici della' dinamica 
interna alIa sodalitas, sia suI piano del suo prodotto culturale sia suI piano 
dell'aggregazione degli intellettuali. E noto corne all'interno di uno stesso ce
nacolo possano essere compresenti una molteplicita di linee culturali. L'Acca
demia pontaniana puo costituire un esempio rilevante di tale compresenza, 
Questo perche nei cenacoli umanistici, corne appunto nei gruppi di amici, l'in
teresse collettivo pet Ie attivita dei singoli membri si unisce alIa non volonta 
di condizionarle direttamente se non entro i lirniti fluidi di una funzione socia
lizzante. Ne deriva che la pluralita di indirizzi seguiti dai vari gruppi di sodales 
va vista anche come i1 frutto di una naturale interazione fra Ie tendenze intel
lettuali dei singoli membri. Anche da tale punto di vista, dunque, questa par
ticolare struttura aggregativa si rivela adeguata aIle tendenze polidirezionali, 
alIo sperimentalismo del classicismo umanistico. 

Ma quanto policentrica pub essere l'attivita intellettuale del cenacolo, 
quanto fluidi sono i meccanismi aggregativi, tanto, al contrario, sono saldi i 
legami profondi che generalmente uniscono i sodales. Essi sono esprimibili 
sub specie litterarum e percio sono elementi di auwcoscienza e fattore di ri
conoscirnento esterno del gruppo in quanto tale. Per questa, anche attraverso 
l'istituto del cenacolosembra consolidarsi 1a coscienza di se del ceto letterario 
come corpo sociale specializzato, capace di autoindividuarsi in virtu di proprie 
competenze I'. Da questo punto di vista ha pure un qualche peso che uno dei 
cataloghi primo·cinquecenteschi di letterati, iI De poetis urbanis di Francesco 
Arsilli, abbia trovato posto in appendice ai Coryciana 17, In questo caso alme
no la stessa operazione editoriale ha unito, in un unieo strumento proiettivo, 
l'autoindividuazione del ceto letterario con quella della sodalitas riunita in
torno a Hans Goritz IS. Ma forse non eeccessivo definire « totale» la natura 
dei vincoli fra i sodales. Si sa che iI Pieino fu legato da affetto solo con pochi 
membri del suo drcolo, ma ricorse al binomio amore-amicizia per dare espres
sione allegame spirituale esistente nella platonica familia 1., Ci sono tuttavia 
ben altri indizi sintomatici dell'esistenza, fra i sodales, di un vincolo « totale», 
tale da porre e far recepire la sodalitas come organismo coeso e, per certi versi, 

I' Per una radicale afIermazione di questa coscienza, dr. L. VALLA, Ad AJphonsum Regem aliud 
Siculum, aliud Neapolitanum esse regnum, in Opera omnia cit., II, pp. 467, 472. 

17 Una redazione pi" ampia dd De poetis urbanis in P. ARSILLI, Poesie latine, a cura eli R. Fran
co1.ini, Lazzarini, Senigallia 1837, pp. 6-47. 

" Per i retroscena dell'inserimento del poemetto dell'Arsi1li, dr. J. RUYSSCHAERT, Les peripe
ties inconntles de I'edition des «Coryciana» de I 524. in At/i del Convegno di studi su Angelo Co' 
locci, Jesi, I3-I4 settembre I969, Palauo della Signoria, Amministrazione comunale, Je~i 1972, pp. 
45-60. 

19 P.O. KRISTELLER, II pensiero lilosolico di Marsillo Ficino, Sansoni, Firenze 19'3, pp. 303-10. 
SuUa concezione ficiniana dell'amicizia, dr. A. CANAVERO TARABOCHIA, L'amicizia nell'epistolario di 
Marsilio Ficino, in «Rivista di 6l0sofia neoscolastica», LXVII (1975), pp. 422-31. :E: significativo il 
diretto riferimento al ne~so amicizia-cenacolo in alcuni brani ficiniani (dr. quelli riportati alle pp. 
423, n. 7; 42~n.24; 429,n. 4'~ 
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quasi come intellettuale collettivo. Si sono ricordati due esempi di presenza 
editoriale in cui iI cenacolo umanistico si definisce chiaramente come un grup
po intellettuale. Persino in un'iniziativa chiaramente encomiastica quale ela 
pubblicazione dei Coryciana, soprattutto nella lettera di dedica scritta da Blo
sio Palladio, questa volonta di presentare il cenacolo come gruppo intellettua" 
Ie (in questo caso particolarmente esteso) traspare in modo molto chiaro 20. 

Ma vengono in mente anche altri episodi: 1'invito anonimo a Donato Ac
ciaiuoli ad entrare nell'Accademia fiorentina, inteso dall'Acciaiuoli, come pro
va la sua risposta, come un invito formulato dalla sodalitas nel suo comples
so 21; alcuni indirizzi rivolti collettivamente ai membri di un cenacolo, persino 
nel caso in cui iI cenacolo stesso si sia seiolto e i suoi membri si siano dispersi 22. 

n vincolo insomma e tanto saldo non solo da poter sopravvivere all'istituzione 
che 1'ha generato ma anche da consentire che I'idea della comunid sia proiet
tata oltre l'esistenza nsica della comunitastessa. Questo carattere persistente 
e «totale» del vincolo pub cos! spiegare Ie ragioni del frequente affiorare della 
nostalgia per la propria soda/itas in quanti se ne son dovuti allontanare 0 

quando iI circolo s'e dissolto. Ma pub spiegare anche Ie ragioni dell'affiorare 
di indizi eli un legame che va oltre la sfera degli interessi culturali 23. 

Un caso' limite pub eSsere visto nei cenacoli aventi una caratterizzazione 
marcatamente «di famigIib, che perC. non sono certo la norma nel panorama 
di queste strutture aggregative. Non mancano i casi in cui piu persone legate 
da vincoli di parentela partecipino a una sodalitas 0 anche la promuovano, ma 
essi generalmente sono assorbibili entro differenti articolazioni tipologiche dei 
cenacoli, quelle di tipo mecenatizio 0 anche di tipo «aziendale», per esempio 
in connessione con l'attivita editoriale 0 con quella dell'insegnamento. Diver
so eil caso in cui eiI rapporto di parentela in se a costituire la principale base 
deIl'aggregazione, fondamento di un vincolo totale che precede il sodalizio. 
Esso presuppone 1'esistenza di una ccesione famiIiare di tipo consortiIe e un 
contesto ideologico-politico che consenta alle famiglie in quanta tali di svol
gere un proprio ruolo culturale. Questo probabilmente puC> spiegare la rarid 
della sodalitas familiare, in forma pura, in una societa investita dai processi 
di strutturazione signorile dello Stato e quindi dal1a riduzione della dialettica 
fra Ie grandi casate di una stessa area, che non sia trasposta nei termini di una 
semplice dialettica politica. Non e irrilevante che eli questa tipologia «di fa

20 Coryciana, Ludovico Vicentino e Laurentio Petugino, Roma 1'24. Sulla raccolta e sui com
~Iesso sostrato simbolico, efr. ora PH. P, BOBEI!., The 'Coryciana» and the nimph Corycia, in «Journal 
)f the Warburg and Courtauld Institutes », XL (1977), pp, 223 sgg. 

21 II testo in F, FOSSro (a cura di), Monumenta ad Alamanni Rinuccini vitam contexendam ex 
nanuscriptis codicibus plerumque eruta, Moiicke, Firenze 1791, pp. 73-n. Cfr. anche PP. 1"76, 

:u B il enso, per esempio, di un indirizzo eli Paolo Marsi ai membri del circolo pomponiano 
'iparati a Venezia a causa del noto affare della congiura antipapale. Cfr, A, DELLA TOI!.RE, Paolo Marsi 
'ir" p, ror.' 

2l B uno degli aspetti pili nebulosi della dinarnica della sodalitas. Tuttavia ~ nota la capacit~ 
lei groppi fiorentini di infl.uenzare Ie nomine dei Jettori nella Studio e quineli i canali istituzionali 
lelia politica culturale cittadina, Molto sintomatko ~ 10 spirito consortile che emerge dall'episodio 
lellicell2iamento di Francesco Filarete riferito cia Arnaldo Della Torre (Studi cit" PP. 402-4). II 
aso non deve essere eccezionale, Anche aRoma sj trova un certo interesse della sodalitas per i pro
,lemi occupazionali eli qualche suo membro. 
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miglia» sia riscontrabile un esempio notevole a Firenze, immediatamente pri
ma dell'eta di Cosimo, e che essa in qualche modo ricompaia in forma mediata 
al1a fine deII'eta laurenziana. 

Nell'ultimo periodo degli Albizzi, come s'e detto, si forma, per dissolversi 
dopo il ritorno di Cosimo de' Medici nel 1434, un circolo intorno a Niccolo 
di Francesco Della Luna e a Matteo di Simone Strozzi, certo oggi piu nota 
per essere stato il marito di AIessandra Macinghi che non per aver partecipato 
sino aII'esiIio alIa sodalitas u. 

Gia 1'accostamento di questi due personaggi chiarisce il carattere famiIiare 
del cenacolo. Niccolo infatti e'nglio di una Strozzi, AIessandra, sorella del pa
dre di Matteo. I due dunque non solo sono legati da comuni interessi cultu
rali, soprattutto verso la tradizione etica classica, rna sono anche cugini, e so
prattutto inseriti in nuclei familiari imparentati ed abbastanza uniti, se i rap
porti fra Ie duefamiglie si manterranno anche dopo l'esilio di Matteo (1434) 
e almeno fino a1 tempo della morte di Francesco, iI padre di Niccolo (1449) 25. 

Ma oltre a Matteo e Niccolb, dunque al ramo di Filippo di Lionardo, gravi
tano intorno al cenacolo altri membri della casata degli Strozzi: del ramo di 
Palla, appunto i figli Onofrio e Bartolomeo, uniti al piu anziano Matteo anche 
da comunanza di studi; e ancora Luigi di Pietro Guicciardini che pur discende 
da una Strozzi, Costanza di Lionardo. 

Non di tutti quelli che, sulla base del Della Torre, sono stati ascritti al 
circolo strozziano e certa la presenza fra i sodales. Ci si ~rova, comunque di 
fronte a una serie di nomi familiari inseriti ai vertici di quelI'oIigarchia noren
tina autodennentesi come la «parte de' nobill». Ma contano anche Ie assenze. 
La composizione della sodalitas non rispecchia nel suo insieme il blocco genti
lizio creatosi intorno agli Albizzi, rna solo una sua parte. II circolo percib non 
puC> essere visto come espressione tout court delI'oIigarchia che governa Fi
renze prima dei Medici rna della sua componente strozziana. II suo carattere 
«di famiglia» prevale nettamente rispetto al legame col potere politico, anche 
se ci troviamo di fronte a una famiglia che a quel potere partecipa diretta
mente. Pub essere significativa in tal senso Ill, presenza di Luigi Guicciardini 
che, come suo padre e al contrario di suo zio Giovanni, e un partigiano dei 
Medici. Qui il legame di parentela e Ill, comunanza di interessi, aII'intemo 
dei criteri autoselettivi della sodalitas, sono nettamente prevalenti sulle scelte 
politiche immediate.

Ma il caso di questo cenacolo, pur raro nella sua purezza tipologica, non 

24 Sui Della Luna, uno degli interlocutori delle Commentationes Florentinae de exilio del Fi
lelfo, oltre al sintetico profilo in VESPASIANO DA BISTICCI, Vite di uomini illustri del secolo xv, a 
C1,1ra di P. D'Ancona ed E. Aeschlimann, Hoepli, Milano 19'1, pp, '18-19, e alle pagine di A, DELLA 
TOI!.RE, Studi cit" pp. 29'-320, efr. L, MARTINES, The Social World 0/ the Florentine Humanists 
(IJ90-r460), Princeton University Press, Princeton N.J. r963, pp. 341-42 e passim. Sui secondo, 
VESPASIANO DA IlIsnCCI, Vite di uomini illustri cit" pp. 403-'; L, MARTINES, The Social World cit., 
PP. 334-3'; CH, BEC, Les marchands ecrivains cit" pp. 401-' e passim; I!., A, GOLDTHWAITE, Private 
Wealth in Renaissance Florence, A Study 0/ Four Families, Princeton University Press, Princeton 
N,J. r968, pp, 38-73· 

23 Cfr. A, MACINGffi STROZZI, Lettere di una gentildonna fiorentina del secolo xv, a cura di 
C. Guasti, Sansoni. Firenze 1877, pp. '7, 69 (lettere IV e V), Cfr, anche p, 64, 
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~ del tutto eccezionale. Anzi, l'aHiorare di un'istanza familiare nel cenacolo 
1ei Rucellai pone la questione della possibilita che esista, in ambiente stroz. 
dano, una qualche peculiare tradizione aggregativa. Non dimentichiamo che 
Bernardo Rucellai, il promotore delle celebri riunioni, Ie cui nozze con la sorel
la derMagnifico avevano pur sancito la pacIDcazione coi Medici, e uno Strozzi, 
figlio di ]acopa di Palla Strozzi e di quel Giovanni Rucellai che diPalla era 
,tato fra i piu stretti collaboratori. E la morte del Magnifico e l'ostilita a Piero 
1e' Medici avevano risuscitato i vecchi contrasti ". E ancora uno Stiozzi era il 
5enero di Bernardo e uno dei partecipanti alla sodalitas: Lorenzo di Filippo, 
nipote di quel Matteo Strozzi che s'e visto fra i promotori del vecchio contu
~ernium. E difficile sottrarsi all'impressione che esista una continuita familia
re strozziana,all'interno di tali esperienze aggregative. Anche perche questa 
:ontinuita verrebbe a reggersi su uno spirito consortile che affiora in ambiente 
,trozziano anche in epoche distanti. Bastera pensare alle Vite degli Strozzi, 
,critte appunto da Lorenzo di Filippo 17,0 anche scorrere Ie lettere di sua non· 
:la, Alessandra Macinghi, gli accenni al «parentado», per rendersi conto di 
iuanto la solidarieta familiare, il senso di una tradizione consortile possano 
~ssere assunti co~e un dato anche ideologico rilevante in questo ambiente. 

" Cfr. P. GILBERT, Bernardo Rucellai and the O,ti O,icellari. A study on the o,igin 0/ modern 
'olitical thought, in «Journal of the Warburg and CourtQuld Instituteu, XII 0949), pp. 101-31 
trad. iI. in Niccolb Machiavelli e la vita culturale del suo tempo, II Mulino, Bologna 1969, pp. 
,.,8), e soprattutto c. DIONISOTTI, Machiavellerie cit., pp. 138-4'. 

27 Cfr. S I, nota I. SU Lorenzo, efr. R. A. GOLDlHWAITE, Private Wealth cit., pp. 103-7. 




