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TEXTE

1. In tro du zione: Ve ro ni ca Fran co,
cor ti gia na e scrit trice
Ste fa no Bian chi, in suo re cen te sag gio, ri le va come Ve ro ni ca Fran co
sia stata l’unica poe tes sa dell’area ve ne ta a veder pub bli ca ti in vita i
pro pri com po ni men ti nella forma di una rac col tai, per poi me ra vi‐ 
gliar si dell’: «omis sio ne della Fran co (e anche di Chia ra Ma trai ni) dal
no ve ro delle donne poe tes se che nel Cin que cen to ita lia no eb be ro la
for tu na di ve de re la loro opera pub bli ca ta a nome pro prioii» in di ver si
studi.

1

In quan to cor ti gia na, in fat ti, un pe san te pre giu di zio mo ra le gra va va
sulla sua per so na così come su quel la di altre au tri ci coeve che con lei
con di vi de va no tale condizione-  in par ti co la re Ga spa ra Stam pa e Tul‐ 
lia D’Ara go na – im pe den do a molti cri ti ci di an da re oltre l’aspet to bio‐ 
gra fi co. Nell’Ot to cen to, dopo un si len zio du ra to se co li, gra zie all’in te‐ 
res se sto ri co di Ar tu ro Graf e di Giu sep pe Tas si ni emer go no i primi
studi de di ca ti all’au tri ce, dove però, come ama ra men te constaterà più
tardi Be ne det to Croce, «il nome di Ve ro ni ca Fran co è sem pre ac com‐
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pa gna to, in fron te ai libri che di lei trat ta no, dalla qua li fi ca di cor ti gia‐ 
naiii».

Tale orien ta men to ge ne ra le dei cri ti ci dell’epoca po treb be es se re ri‐ 
con du ci bi le alla volontà dell’au tri ce di non «ce la re o di ve la re la pro‐ 
fes sio ne sua di cor ti gia naiv», come in ve ce fe ce ro le già ci ta te Tul lia
d’Ara go na e Ga spa ra Stam pa, ur tan do quin di la sensibilità dei più mo‐ 
ra li sti.

3

In ogni caso, seb be ne fino alla prima metà del No ve cen to siano stati
ac cor da ti una mag gio re at ten zio ne e un posto di mag gior ri lie vo alla
pro du zio ne poe ti ca di Ga spa ra Stam pa ri spet to a quel la di Ve ro ni ca
Fran co, sa reb be scor ret to omet te re che anche per la poe tes sa pa do‐ 
va na, spe cie tra i suoi con tem po ra nei, la con di zio ne di cor ti gia na fu
un osta co lo al pieno ri co no sci men to di let te ra tav.

4

Inol tre, pro prio nel sag gio di Ar tu ro Graf – Un cor ti gia na fra mille:
Ve ro ni ca Fran co – si as si ste alla di fe sa della sincerità della cor ti gia na
ve ne zia na sulla sua vita e, allo stes so tempo, alla con dan na degli ar ti‐ 
fi ci esco gi ta ti da Tul lia d’Ara go na al fine di na scon de re il più pos si bi le
la na tu ra di al cu ni com mer ci da lei in trat te nu ti. Scri ve, in fat ti, Ar tu ro
Graf:

5

Per quel tanto che noi sap pia mo della sua vita: per quel tanto che
del l'in do le sua ci ri ve lan gli scrit ti, ella do ve va es se re donna di un
pen sar ri so lu to, di un sen tir vivo, di un pro ce de re fran co, e di pa ro le
e di modi, per quan to la pro fes sio ne glie lo con sen ti va, sem pli ci e
schiet ti: una na tu ra gio con da, im pul si va, spon ta nea men te af fet tuo sa.
Per tutti que sti ri spet ti io non mi pe ri to di porla molto sopra a quel la
le zio sa, a quel la sve ne vo le di Tul lia d'A ra go na, che es sen do cor ti gia ‐
na, dava aria di du ches sa, di musa, di ninfa, tutta con te gno, e tutta
schifiltà vi.

Come ri le va Ric car do Scri va no, no no stan te Graf nel suo sag gio si sof‐ 
fer mi an co ra molto più sulla cor ti gia na che non sulla poe tes sa, egli ha
il me ri to di met te re in luce una ca rat te ri sti ca che sarà la chia ve di
volta nella suc ces si va sco per ta del va lo re ar ti sti co della scrit tu ra di
Ve ro ni ca Fran co, ossia quel la sincerità, ac com pa gna ta da una schiet‐ 
tez za nell’espres sio ne dei pro pri sen ti men ti, tanto ap prez za ta da
Croce nel se co lo suc ces si vovii.
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Tut ta via, ri spet to al ri co no sci men to della “virtuosità” mo ra le di Ve ro‐ 
ni ca Fran co con si sten te nell’am mis sio ne e ad di rit tu ra nell’elo gio della
pro pria con di zio ne di cor ti gia na, Luigi Russo, con tem po ra neo di
Croce, pren de le di stan ze dalle po si zio ni di Graf e del cri ti co abruz ze‐ 
se.

7

Russo, in fat ti, come Graf con sta ta che: «Ve ro ni ca Fran co è una cor ti‐ 
gia na di chia ra ta, ed essa stes sa nella sua poe sia non cerca nem me no
di dis si mu la re tale suo stato, come pur fa in ve ce la fa mi ge ra ta Tul lia
d’Ara go naviii» la scian do però tra spa ri re dal tono usato come tale af‐ 
fer ma zio ne – a dif fe ren za di quan to av vie ne per Graf e Croce – suoni
più come un mo ni to alla cor ti gia na che non ri cor re nep pu re alla dis‐ 
si mu la zio ne per oc cul ta re la sua im mo ra le con di zio ne piut to sto che
come un ri co no sci men to di virtù nella sincerità.

8

Del resto, poco più avan ti, il cri ti co formulerà nei con fron ti della
poetessa- cortigiana un giu di zio volto al ri di men sio na men to della
scrit tu ra di Ve ro ni ca Fran co a sem pli ce «fe no me no so cia leix». Russo,
in par ti co la re si sca glia con tro il Salza che aveva osato ac co sta re il
nome di Ve ro ni ca Fran co a quel lo di Ga spa ra Stam pa i cui versi re pu‐ 
ta net ta men te su pe rio ri ri spet to a quel li della cor ti gia na ve ne zia na,
tanto da farlo pro te sta re per tale vi ci nan za «scon ve nien tex» poiché:
«la Ga spa ri na è ve ra men te poe tes sa, men tre la Ve ro ni ca Fran co si
serve dei suoi ca pi to li sol tan to per un lu stro, si di reb be, quasi gior na‐ 
li sti co, o per uno snob di societàxi».

9

In ogni caso, per non di men ti ca re come in linea ge ne ra le anche il
Graf nel suo sag gio abbia lan cia to solo un ti mi do se gna le di ri va lu ta‐ 
zio ne di Ve ro ni ca Fran co e l’abbia con si de ra ta an co ra e so prat tut to
nelle vesti di cor ti gia na – sep pur non con l’asprez za di Russo – si può
ci ta re l’iro nia del cri ti co nei con fron ti della pre sun ta leziosità delle
cor ti gia ne one ste tutte, e in par ti co la re di quel la di Ve ro ni ca Fran co
che in vi ta va gli spa si man ti a col ti va re gli studi per ap pa ga re lo spi ri to
e non solo i sensixii.

10

Graf, in fat ti, ini zia de fi nen do la let te ra XVII da cui è trat to il pas sag gio
ci ta to come: «il più cu rio so do cu men to che im ma gi nar si possa del
gran con cet to in che ella ha lo stu dio e la col tu raxiii», per poi escla‐ 
ma re: «Stra ne me re tri ci dav ve ro, e non meno stra ni spa si man ti, che
do ve va no fare un ap po si to corso di studi e dar con pro fit to gli esami

11



Da donna di piacere a donna di lettere: la retorica epistolare al servizio del discorso “femminista” di
Veronica Franco

prima di poter en trar loro in gra zia! Le Dio ti me e le Aspa sie del tempo
an ti co non credo chie des se ro tantoxiv».

Russo cita lo stes so pas sag gio dalla let te ra XVII al li nean do si al tono
de ri so rio di Graf, quasi ri cal can do ne le pa ro le: «Ahimé! Que ste cor ti‐ 
gia ne one ste te ne va no cat te dra vera e pro pria di let te ra tu ra, e si ap‐ 
pa ga va no molto delle con ver sa zio ni con gli eru di ti e con gli ac ca de‐ 
mi ci, e man da va no i loro aman ti a fare un corso scien ti fi co di hu ma‐ 
nae lit te rae!xv».

12

In con clu sio ne, senza voler pas sa re in ras se gna tutti gli studi cri ti ci
su Ve ro ni ca Fran co che si sono con cen tra ti sulla peior parsxvi della
vita dell’au tri cexvii, si può dire che Croce sia stato il primo a “ri scat‐ 
tar la” dalla marginalità cui era stata con dan na ta e ad apri re le porte a
nuovi oriz zon ti cri ti ci che guar das se ro alla cor ti gia na ve ne ta non più
solo come a un ele men to di in te res se per la sto ria del co stu me, ma
anche e so prat tut to come a un si gni fi ca ti vo tas sel lo nel mo sai co della
vasta pro du zio ne let te ra ria cin que cen te sca.

13

Dopo di lui, come già ac cen na to sopra e come ri le va Fa vret ti, sarà
Scri va no negli anni Ses san ta a «pri vi le gia re la scrit tri ce in Ve ro ni ca
Fran coxviii» esplo ran do e ri con si de ran do tutta l’opera dell’au tri ce,
dalle Rime ai so net ti, pas san do per le Let te rexix. Più re cen te men te,
negli ul ti mi trent’anni, la poe sia e la prosa della cortigiana- poetessa
hanno su sci ta to l’in te res se di cri ti ci stra nie ri, perlopiù in area anglo- 
americana e nell’am bi to di una ri let tu ra in chia ve “fem mi ni sta”xx,
come del resto anche per altre au tri ci ita lia ne del Cin que cen toxxi.

14

In ogni caso, anche in am bi to no stra no l’in te res se per la Ve ro ni ca
Fran co scrit tri ce, non più solo cor ti gia na, si è fatto più vivo dagli anni
Ot tan ta e in par ti co la re dal de cen nio suc ces si vo, gra zie alle ri cer che,
in par ti co la re, di Maria Luisa Do glio, Ste fa no Bian chi, Adria na Che‐ 
mel lo e Ta tia na Cri vel lixxii. Inol tre anche la vi vi fi ca zio ne degli studi
bio gra fi ci ri sa le a que gli anni, so prat tut to per i con tri bu ti di Ales san‐ 
dra Schia von e Ma ri sa Mi la nixxiii.
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2. La cor ti gia na ones ta nella Ve ‐
ne zia del Cin que cen to
Dopo que sto breve ex cur sus sulla for tu na cri ti ca di Ve ro ni ca Fran co si
in ten de pro ce de re a una breve ana li si della con di zio ne della cor ti gia‐ 
na nel mi lieu in cui la “mo der na etera” operò. Tale ri fles sio ne vor reb‐ 
be, in fat ti, porsi come in tro du zio ne alla pro ble ma ti ca della fa ti ca della
donna per af fer mar si nel mondo delle let te re e delle stra te gie cui
deve ri cor re re per veder le git ti ma ta la pro pria am bi zio ne.

16

In que sta pro spet ti va si vedrà come lo stato di cor ti gia na e quel lo di
donna di let te re siano in ti ma men te col le ga ti, tanto da coin ci de re e
ren de re dif fi ci le se non im pos si bi le e inu ti le voler par la re della Ve ro‐ 
ni ca Fran co scrit tri ce cen su ran do ne la na tu ra di cor ti gia na. Su que sto
Ga brie le Nic co li è senz’altro il cri ti co che mag gior men te ha in te so e
me glio espli ca to la necessità di non di sgiun ge re la let te ra ta dalla cor‐ 
ti gia na e vi ce ver sa, so ste nen do come sia im por tan te in si ste re sulla
bio gra fia guar dan do all’opera let te ra ria:

17

I cri ti ci, dal l'Ot to cen to fino al Croce ed oltre, hanno in si sti to sul ri lie ‐
vo della com po nen te bio gra fi ca nel l'o pe ra della scrit tri ce cin que cen ‐
te sca. Sa reb be forse ne ces sa rio in si ster vi di più; me glio ve der vi le
modalità sto ri che se con do cui tale com po nen te si tra sfor ma in ma te ‐
ria d'ar te. La let te ra ta ve ne zia na pro po ne se stes sa come pro ta go ni ‐
sta as so lu ta della pro pria poe sia e delle sue prose, ela bo ra epi so di
scel ti da una pro spet ti va sin go lar men te rea li sti ca della pro pria vita di
cor ti gia na one sta nel mondo ve ne zia no del se con do Cin que cen to. Da
que sta presa di po si zio ne ri sul ta prima di tutto, ed anzi come mo ti vo
in for ma to re ge ne ra le, il ten ta ti vo di un tipo di eman ci pa zio ne fem ‐
mi ni le.xxiv

Tor nan do, quin di, al primo sta dio di que sto per cor so, ci ri tro via mo a
par la re della cor ti gia na e della ca pil la re dif fu sio ne della pro sti tu zio ne
in Ita lia nel Cin que cen to, tanto da crea re il «mito della cor ti gia na ita‐ 
lia na del Ri na sci men toxxv». Come ri le va Graf pog gian do si sulla te sti‐
mo nian za di Spe ro ne Spe ro nixxvi, il ra di ca le mu ta men to di per ce zio‐ 
ne nella società ri na sci men ta le di tale fi gu ra so cia le – che va nella di‐ 
re zio ne di un netto mi glio ra men to – è ri scon tra bi le già dal cam bia‐ 
men to stes so di de no mi na zio ne: non più me re tri ci ma cor ti gia ne.

18
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Scri ve, in fat ti, il cri ti co: «Il Ri na sci men to fio ri to chia ma dun que con
nome ono ri fi co la donna che l'età pre ce den te chia ma va con nome
d'in fa mia; […] Ma qui non si trat ta di un sem pli ce mu ta men to di
nome, come po treb be a prima giun ta sem bra re, e come, a torto, lo
Spe ro ni vor reb be la sciar cre de re. Sotto il nome mu ta to c'è la cosa an‐ 
ch'es sa mu ta ta; e se la cor ti gia na ri ma ne va pur sem pre una pec ca tri‐ 
ce, non era più la pec ca tri ce di primaxxvii».

Al «mu ta men to di nomexx viii» cor ri spon de dun que «la cosa anch’essa
mu ta taxxix», e que sto mu ta men to a li vel lo so cia le può cer ta men te
tro va re espli ca zio ne nella dif fu sio ne del Cor te gia no di Ca sti glio ne,
dove la donna di pa laz zo, al pari del suo com pa gno, è: «per so na or na‐ 
ta d'o gni pre gio e virtù, per so na com pi ta, della cui con ver sa zio ne
nes su no s'ha a ver go gna re, come essa non s'ha a ver go gna re della sua
qualitàxxx».

19

Jacob Burc khardt, nel suo ce le bre sag gio La civiltà del Ri na sci men to
in Ita lia, ad di rit tu ra ac co sta la mo der na fi gu ra della cor ti gia na a quel‐ 
la an ti ca delle etère, de can tan do ne la fi nez za della con ver sa zio ne e
dell’istru zio ne di quel le tra loro più notexxxi. Sulla stes sa lun ghez za
d’onda, Russo so stie ne di voler no bi li ta re le cor ti gia ne com pa ran do le
alle «etere o alle Aspa sie che fu ro no nell’an ti ca Gre ciaxxxii», pre ce du‐ 
to in tale in ten to da Grafxxxiii. Di pa re re di ver so è in ve ce Croce, il
quale non con cor da su que sto punto con Burc khardt e sug ge ri sce
come sia più ap pro pria to col lo ca re la cor ti gia na nel suo tempo, e
quin di nel culto dell’individualità ri na sci men ta le e del con se guen te
«ri sor to sen ti men to va lo re della vita ter re naxxxiv», di cui il cri ti co
sviz ze ro parla dif fu sa men te nel suo sag gioxxxv.

20

In ogni caso, che le si vo glia consi de rare crea ture mi tiche o ter rene, il
po tere so ciale di cui go det te ro queste donne è un fe no me no lar ga‐ 
mente do cu men ta to dalle tes ti mo nianze dei contem po ra nei, in pri‐ 
mis i viag gia to ri stra nie ri e in ge ne rale i fo res tie ri di pas sag gio, af fas‐
ci na ti dalla li be ra li tà della città la gu nare in ma te ria di tol le ran za. A
ques to pro po si to, nel suo Jour nal de voyage en Ita lie (1580) Mon‐ 
taigne, nella sua tappa a Ve ne zia, ri le va la pre sen za di cen to cin quan ta
cor ti giane e il lusso del loro te nore di vita:

21

Il n’y trou va pas cette fa meuse beau té qu’on at tri bue aus Dames de
Ve nise ; et si vit les plus nobles de celles qui en font tra ficque ; mais
cela luy sem bla au tant ad mi rable que nulle autre chose d’en voir un
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tel nombre, comme de cent cin quante ou en vi ron, fai sant une des ‐
pense en meubles et ves te mens de prin cesses ; n’ayant autre fonds à
se main te nir que de cette tra ficque; et plu sieurs de la no blesse de là
mesme, avoir des cour ti sanes à leurs des pens, au veu et sceu d’un
cha cun.xxxvi

Cer ta mente qui lo scrit tore fran cese, quan do parla di «  meubles et
ves te mens de prin cesses  », si ri fe risce allo sfar zo os ten ta to dalle
“cor ti giane oneste”, ossia co lo ro che, ris pet to alle col le ghe meno for‐ 
tu nate per ché in re la zione con uo mi ni di bassa condi zione so ciale,
go de va no di mag gio ri pri vi le gi e pres ti gio, in virtù dei loro contat ti
con i no ta bi li della città.

22

In que sta ca te go ria rien tra va la stes sa Ve ro ni ca Fran co, la quale, da
sem pre a con tat to con le alte sfere del po te re, fin dal prin ci pio della
sua “car rie ra” di cor ti gia na si era im pe gna ta per en tra re nelle gra zie
di no bi li, po li ti ci e let te ra ti. Ri guar do a que sti ul ti mi, si può dire che
essi erano prin ci pal men te og get to delle mire di Ve ro ni ca Fran co –
così come di altre cor ti gia ne one ste – in nan zi tut to per ra gio ni di na‐ 
tu ra pra ti ca: come os ser va Graf, in una società in cui « tutti eran colti,
e in cui l'in ge gno e la col tu ra erano te nu ti som ma men te in pre gio,
anche le cor ti gia ne, se vo le va no aver se gui to, bi so gna va si po nes se ro
in grado di sod di sfa re al gusto co mu ne [… ]xxx vii »; in se con do luogo
perché esse stes se erano “fi glie del Ri na sci men to” e dun que aman ti
delle arti e delle belle let te re, cui si de di ca va no tal vol ta con esiti fe li ci,
come nel caso di Tul lia d’Ara go na, Ga spa ra Stam pa e ov via men te Ve‐ 
ro ni ca Fran co.

23

Un in di zio dell’in te res se a col ti va re tali re la zio ni si può co glie re, del
resto, nella sua fre quen ta zio ne del cir co lo dell’in tel let tua le, nonché
suo pro tet to re, Do me ni co Ve nier, e dall’omag gio che la Fran co rende
a Mon tai gne nel corso della sua sosta a Ve ne zia e di cui tro via mo ri‐ 
scon tro nel dia rio di viag gio te nu to dall’au to re tran sal pi no: «Le Lundi
à sou per, la Si gno ra Ve ro ni ca Fran co, gen ti fem me Ve ni tien ne, en voya
vers luy pour lui pre sen ter un petit livre de Let tres qu’elle a composé.
Il [Mon tai gne] fit don ner deux escus au dict homexxx viii» dove Ve ro‐ 
ni ca Fran co viene men zio na ta sem pli ce men te come “gen ti fem me”, a
in di ca re forse la volontà di ri co no scer ne la fi sio no mia di let te ra ta
piut to sto che quel la di cor ti gia naxxxix.

24
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Tor nan do poi al con te sto ge ne ra le di “glo ria” delle cor ti gia ne one ste
al tempo – reso dalla vastità della por ta ta del fe no me no – si pos so no
ci ta re le te sti mo nian ze di Or ten sio Lando il quale ne at te sta
l’innumerabilitàxl, e di Gior da no Bruno nella cri ti ca li ber ti na del Can‐ 
de la io (1582) che, se guen do la tra di zio ne re to ri ca uma ni sti ca del pa ra‐ 
dos so e ri fa cen do si ai Pa ra dos si (1544) di Or ten sio Lando, pro ce de
con un ro ve scia men to dell’or di na ria pro spet ti va mo ra le all’elo gio pa‐ 
ra dos sa le della pro sti tu zio ne e alla lode delle città in cui tale fe no me‐ 
no è mag gior men te tol le ra to, se non in co rag gia to, ossia Roma, Na po li
e Ve ne zia per l’ap pun toxli.

25

A pro po si to di quest’ul ti ma, in fat ti, il No la no la an te po ne alle altre
città in ma te ria di liberalità nei co stu mi: «per magnanimità e
liberalità della il lu stris si ma Re pu bli ca […] le put ta ne sono esemp te da
ogni ag gra vio; e son manco sog get te a leggi che gli altrixlii» met ten do
in evi den za la con di zio ne pri vi le gia ta di cui be ne fi cia no qui le cor ti‐ 
gia ne a li vel lo eco no mi co e fi sca le.

26

Nel testo di Bruno l’elo gio pa ra dos sa le non è sem pli ce eser ci zio eru‐ 
di to da uma ni sta ma stru men to di sa ti ra che, die tro l’ap pa ren te elo gio
della cor ru zio ne di la gan te nell’Ita lia del tardo Cin que cen to, in ten de
con dan na re non tanto la la sci via dei co stu mi quan to l’ipo cri sia dis si‐
mu la tri ce della società post- tridentina.

27

Fa cen do un con si de re vo le balzo nel tempo, Paul La ri vail le nel XX se‐ 
co lo pro ce de anch’egli a una sorta di elo gio pa ra dos sa le della cor ti‐ 
gia na – non spin to dall’in ten to di una cri ti ca mo ra le come nel caso di
Bruno – ma dall’in te res se sto ri co per la mag gio re libertà di cui que ste
donne go det te ro ri spet to alle altre, al punto di dire che: «les cour ti sa‐ 
nes sont les prin ci pa les béneficiaires de l’étroite brèche ou ver te dans
les préjugés antiféminins et du chan ge ment de mentalité qui s’amor ce
au temps de la Re nais san ce ita lien nexliii” e a con si de rar le pro ta go ni‐ 
ste della “ti mi de émancipation de la femme qui se des si ne alorsxliv».

28

Tut ta via, lo stes so La ri vail le si pro nun cia cau ta men te ri spet to all’ipo‐ 
te si di un Ri na sci men to del tutto fa vo re vo le alla causa fem mi ni lexlv,
pren den do le di stan ze da Burc khardt che in ve ce lo di pin ge nei ter mi‐ 
ni di un’epoca- eldorado per la donna. A detta del fi lo so fo, in fat ti, non
ci sa reb be stata di stin zio ne tra l’edu ca zio ne della donna e quel la
dell’uomo, così come iden ti che sa reb be ro state le possibilità di ac ce‐ 
de re al mondo delle belle let te re e della po li ti ca, esem pli fi can do que‐

29
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sto nuovo mo del lo mu lie bre con la fi gu ra della vi ra goxlvi, in cui però
solo qual che cor ti gia na one sta e le donne delle clas si so cia li più ele‐ 
va te po te va no iden ti fi car si. In sin te si, per dirla con La ri vaille, anche
se nel se co lo ci fu ro no  : «plus de poé tesses que n’en avait connu
jusqu’à là l’hu ma ni té en tière et qu’il faut voir là in dice in dé niable d’une
cer taine éman ci pa tion de la femme, le ta bleau est tou te fois moins
brillant que ne l’af firme Burck hardt xlvii».

Del resto, non man ca no te sti mo nian ze di con tem po ra nei sugli at tac‐ 
chi, spes so fe ro ci, su bi ti dalle cor ti gia ne one ste pe ren ne men te in bi li‐ 
co tra glo ria e in fa mia, e quin di co stret te a mac chi na re i più sot ti li
stra ta gem mi per man te ner si in equi li brio in una con di zio ne di co‐ 
stan te instabilità.

30

La stes sa Ve ro ni ca Fran co fu il ber sa glio della mal di cen za di Maf fio
Ve nierxl viii, poeta dia let ta le, che si scagliò con tro la cor ti gia na in un
so net to cau da to dal ti to lo Ve ro ni ca, ver unica put ta na, cui la Fran co
ri spo se nel ca pi to lo XVI delle Terze Rime, co mun que co stan te men te
li vel la te sul tono dell’auto- difesa e della “ten zo ne”xlix. Per ri ma ne re
nell’am bi to della scrit tu ra ve ne ta, Lo ren zo Ve nier re das se due poemi
sa ti ri ci: La Zaf fet ta e La put ta na er ran te, ri spet ti va men te ai danni di
An ge la Zaf fet ta ed Elena Bal le ri nal.

31

Più in ge ne ra le, dalla sa ti ra e dal sar ca smo di cui fu ro no og get to le
cor ti gia ne in La cor ti gia na di Pie tro Are ti no, e in par ti co la re nei suoi
Ra gio na men tili – in cui l’au to re trac cia uno spie ta to ri trat to della po‐ 
chez za spi ri tua le e della disonestà delle cor ti gia ne, spe cie di quel le
“one ste” – così come, tra gli altri, An drea Al cia to, Fau sto An dre li ni,
Lu do vi co Bigi, Teo fi lo Fo len go e Spe ro ne Spe ro ni che fu ro no aspri
de trat to ri delle cor ti gia nelii, emer ge an co ra una volta un qua dro non
del tutto roseo come su per fi cial men te po treb be ap pa ri re.

32

Le cor ti gia ne, poi, oltre a su bi re at tac chi let te ra ri, erano anche spes so
pa ga te con la stes sa mo ne ta dai loro amanti- in par ti co la re quel li ri‐ 
sen ti ti per un im bro glio – ov ve ro con brut ti tiri gio ca ti alla loro per‐ 
so na, che spes so de ge ne ra va no in bru ta li umi lia zio ni fi si che, tal vol ta
anche pub bli cheliii.

33

Senza vo ler si at tar da re sulle mi se rie della loro con di zio ne, già am‐ 
plia men te do cu men ta teliv, si potrà ci ta re la te sti mo nian za di ret ta di
Ve ro ni ca Fran co, la quale, nella fa mi ge ra ta let te ra XXII ad una madre
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che si era ri vol ta a lei affinché la aiu tas se ad av via re la fi glia alla car‐ 
rie ra di cor ti gia na, così de scri ve i fat to ri de gra dan ti del suo me stie re:
«Darsi in preda di tanti, con ri schio di es se re di spo glia ta, d’esser rub‐ 
ba ta, d’esser uc ci sa […]infermità con ta gio se e spa ven to se; man giar
con l’al trui bocca, dor mir con gli occhi al trui, muo ver si se con do l’al‐ 
trui de si de rio [… ] ma poi se s’ag giun ge ran no ai ri spet ti del mondo
quei dell’anima, che per di zio ne e che cer tez za di dan na zio ne è que‐ 
sta?lv » rias su mi bi li in un’unica pa ro la: servitù, come ella stes sa scri‐ 
velvi.

An co ra una volta, La ri vaille pro cede con pru den za sulla for tu na delle
cor ti giane os ser van do come «pour une cour ti sane à qui la for tune
sou rit, il en est des mil liers qui vé gètent un temps, en butte aux bri‐
mades et aux trom pe ries de clients plus rusés et cy niques
qu’elleslvii». Conclude, poi, pro prio con l’esem pio di V. Fran co : « Ve‐ 
ro ni ca Fran co elle- même, la plus grande et la plus cé lèbre des cour ti‐ 
sanes vé ni tiennes de la Re nais sance, doit pro vo quer en duel l’au teur
de poèmes in ju rieux à son égard pour sau ver sa ré pu ta tion […] et doit
faire face de son mieux à une dé non cia tion au près du tri bu nal du
Saint- Officelviii ».

35

3. Da donna di pia cere a donna di
let tere

Il punto di par ten za: la cor ti gia na ones ‐
ta

La vita della cor ti gia na sem bra quin di es se re con trad di stin ta da una
stra zian te e con ti nua espo si zio ne alla tem pe sta di mille ri schi e tor‐ 
men ti, in cui sol tan to poche rie sco no a bar ca me nar si. Tut ta via, le
poche che riu sci va no nell’im pre sa po te va no con ta re su una visibilità
so cia le in vi dia bi le, ap por ta tri ce di le ga mi e oc ca sio ni utili al rag giun‐ 
gi men to di quel la stabilità tanto ago gna ta e più dif fi cil men te con qui‐ 
sta ta dalle com pa gne meno in ge gno se e “vir tuo se”.

36

Quest’ul ti ma pa ro la ri sul ta es se re la ca rat te ri sti ca es sen zia le della
cor ti gia na one sta che abbia delle am bi zio ni, come nel caso di Ve ro ni‐ 
ca Fran co. Nell’am bi to del qua dro ge ne ra le assai de so lan te de li nea to
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dalla Fran co nella let te ra XXII, la donna non tra la scia in fat ti di av ver‐ 
ti re che riuscirà nella «pro fes sion delle cor ti gia ne» sol tan to chi
«abbia ma nie ra e giu di zio e co no scen za di molte virtùlix», come è
stato nel suo caso, per l’ap pun to.

Da ciò si evin ce come sia es sen zia le osten ta re e pub bli ciz za re tali
virtù per fare il gran de saltolx come af fer ma Nic co li: «in her Rime, our
courtesan- poet con duc ts a di scour se of self- promotion and self- 
fashioninglxi». A tale pro po si to, l’au tri ce adotterà come prima stra te‐ 
gia quel la della scel ta di un ge ne re par ti co lar men te adat to al suo di‐ 
se gno di eman ci pa zio ne so cia le: l’epi sto la in versi. Il re cu pe ro del ca‐ 
pi to lo in terza rima – ra di ca to nella poe sia cor ti gia na di fine ‘400 e in
quel la gio va ni le dell’Ario stolxii – le per met te, in fat ti, di sfrut tar ne la
discorsività al fine di la sciar spa zio alla voce e al pen sie ro fem mi ni li di
emer ge re in quel la che Croce definì una rac col ta di let te re in
versilxiii.

38

Posto che il no stro obiet ti vo è quel lo di de li nea re l’evo lu zio ne di tale
“presa di pa ro la” fem mi ni le da scrit tu ra an co ra in ti ma e per so na le
nelle Terze Rime a pub bli ca ri ven di ca zio ne nelle Let te re, si tratterà qui
di se le zio na re i pas sag gi più si gni fi ca ti vi del per cor so di ma tu ra zio ne
della voce di Ve ro ni ca Fran co da “vir tuo sa” cor ti gia na one sta nei
primi ca pi to li, pas san do per quel li dove nell’am bi to di una guer ra di
pa ro le con de trat to ri e uo mi ni bru ta li mira a ri ven di ca re più aper ta‐ 
men te le virtù mo ra li e in tel let tua li delle donne, per ve nen do in fi ne
allo sta dio di se re na pre sen ta zio ne di sé, nell’epi sto la rio, come donna
di let te re ormai af fer ma ta e ri spet ta ta.

39

In quest’ot ti ca esem pla re della prima fase di tale viag gio verso il ri‐ 
scat to so cia le della cor ti gia na, ap pa re il ca pi to lo II delle Rime, scrit to
in ri spo sta alla lan gui da di chia ra zio ne d’amore del suo aman te fa vo ri‐ 
to, ossia Marco Ve nier. Al “pe trar chi smo stuc che vo le”, come de fi ni to
da Bian chi, che ca rat te riz za il ca pi to lo I di Ve nier, V. Fran co op po ne la
con cre tez za di un amore ter re no così come la ri chie sta di prove
d’amore e non solo a pa ro le, lu sin ghe di cui si dice «av vez za [e ] de lu‐ 
sa». Scri ve dun que al suo aman te:

40

Certe pro prie ta ri in me na sco se 
vi scoprirò d’in fi ni ta dol cez za, 
che prosa o verso al trui mai non espo se, 
con que sto, che mi diate la cer tez za 
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del vo stro amor con altro che con lodi, 
ch’esser da tai de lu sa io sono av vez za: 
più mi giovi con fatti, e men mi lodi.lxiv

Ben con sa pe vo le del suo ruolo di cor ti gia na che non rin ne ga, anzi
esal ta am man tan do lo di un alone di sincerità e nobiltà, pun tua liz za
come per «fatti» non in ten da re ga li pre zio si bensì la pra ti ca di una
virtù, in te sa come eser ci zio delle let te re. Ecco dun que, che in un du‐ 
pli ce mo vi men to ar go men ta ti vo, la cor ti gia na cerca in sie me la di stin‐ 
zio ne dalla massa delle col le ghe più ve na li e l’ap pro va zio ne di un
uomo “gen ti le e vir tuo so”di mo stran do gli parità al fine che egli la con‐ 
si de ri me ri te vo le di esser guar da ta non solo come di sce po la di Ve ne‐ 
re, ma anche di Febo. Scri ve quin di a Ve nier:

41

Di mia pro fes sion non è tal atto; 
ma ben fuor di pa ro le, io’l dico chia ro, 
vo glio veder il vo stro amor in fatto. 
Voi ben sa pe te quel che m’è più caro: 
se gui te in ciò com’io v’ho detto an co ra, 
ché mi sa re te aman te unico e raro. 
De le vir tu ti il mio cor s’in na mo ra, 
e voi, che pos se de te di lor tanto, 
ché con tal mezzo vi vegga bra mo so 
d’ac qui star meco d’ama dor il vanto: 
siate in ciò di li gen te e stu dio so, 
e per gra dir mi ne la mia ri chie sta 
non sia il gen til vo stro ozio unqua ozio so.lxv

In un ca li bra to gioco di al ter nan za fra do ve re e pia ce re, dopo aver
lan cia to l’ap pel lo allo stu dio V. Fran co al leg ge ri sce il tono di sag gia di‐ 
spen sa tri ce di con si gli non per den do di vista la sua fi sio no mia di
aman te e tor nan do, quin di, a pro met te re «le de li zie d’amor» per poi
tor na re nel fi na le a re cla ma re la virtuosità dell’amato:

42

dol ce men te con giun ta al vo stro fian co, 
le de li zie d’amor farò gu star vi [… ] 
Così dolce e gu ste vo le di ven to 
Quan do mi trovo con per so na in letto, 
da cui amata e gra di ta mi sento, 
che quel mio pia cer vince ogni di let to […]  
Fate che sian da me di lei ve du te 
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Quell’opre ch’io desio, ché poi sa ran no 
le mie dol cez ze a pien da voi go du te.lxvi

Se nel ca pi to lo II Ve ro ni ca Fran co si pre sen ta come cortigiana- 
poetessa, de si de ro sa della stima dei let te ra ti cui pro met te di ap pa ga‐ 
re sensi e spi ri to, già nel ca pi to lo I del Ve nier si può co glie re una te‐ 
sti mo nian za di quan to i suoi sfor zi per pro muo ve re tanto la cor ti gia‐ 
na, quan to la let te ra ta non sono vani:

43

La penna e ‘l fo glio in man pren de te in tan to, 
e scri ve te soavi e grate rime, 
ch’ai poeti mag gior tol go no il vanto[…] 
A Febo è degno che si so di sfac cia 
Dal vo stro in ge gno, ma da la bel ta te
A Ve ne re non meno si com piac cia.lxvii

La tappa in ter me dia: la ri ven di ca zione
della vi ra go
Tut ta via, in virtù degli at tac chi fre quen ti da parte di let te ra ti alle cor‐ 
ti gia ne cui più sopra si è ac cen na to, Ve ro ni ca Fran co mo stra anche
l’altro aspet to della sua personalità: quel lo com bat ti vo di un’au ten ti ca
vi ra go al fine di met te re in luce l’altra ca rat te ri sti ca – in sie me alla
sag gez za – che le permetterà di gua da gnar si il ri spet to degli uo mi ni.
Nella società ri na sci men ta le, in fat ti, non c’è an co ra spa zio per la va lo‐ 
riz za zio ne della dif fe ren za fem mi ni le. Le donne, in una sorta di degré
zéro del cam mi no verso l’eman ci pa zio ne, per es se re con si de ra te alla
pari dei loro com pa gni de vo no an nul la re la pro pria femminilità e al li‐ 
near si al mo del lo ma schi le.

44

Nell’am bi to, quin di, di un’osten ta zio ne di virilità die tro cui si cela il di‐ 
se gno di far par la re la femminilità, sep pur ca muf fa ta, la Fran co dà vita
a un grup pet to di ca pi to li po le mi ci – XIII, XVI, XXIII e XXIV – per di‐ 
mo stra re «her fa mi lia ri ty with sa ti ric de ba telx viii».

45

I ca pi to li XVI e XXIV sono, ai no stri fini, quel li più si gni fi ca ti vi, in
quan to in essi alla volontà di dar sfog gio della pa dro nan za di un ge ne‐ 
re tra di zio nal men te ma schi le si ag giun ge, dap pri ma, la di fe sa per so‐ 
na le della Fran co della pro pria dignità di donna, per poi pas sa re ad un
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di scor so di por ta ta uni ver sa le sulla ri ven di ca zio ne del va lo re delle
donne tutte, spe cie nel XXIV.

Nel ca pi to lo XVI Ve ro ni ca con tro bat te al vio len to so net to cau da to di
Maf fio Ve nier, in un modo che a Fa vret ti è parso blan dolxix. In realtà il
non ec ce de re in in giu rie fa parte di quel pro get to tanto a cuore della
Fran co, ossia dar prova, al con tem po, di virilità e cor te sia, do san do
sa pien te men te at tac co e ri po so, con dan na e per do no. Del resto il
mo del lo com por ta men ta le di ri fe ri men to è quel lo del Cor te gia no di
Ca sti glio nelxx e la vi ra go può par la re e agire da uomo, ma non deve
di men ti ca re di es se re una donna.

47

Per tale ra gio ne, quin di, la parte fi na le della let te ra sarà de di ca ta alla
ri cer ca della ri con ci lia zio ne in virtù di quel la cle men za fem mi ni le
tanto ac cla ma ta dalla trat ta ti sti ca del tempo, e di quel la sag gez za
cor ti gia na che ri fug ge dai con flit ti. In ogni caso, nelle prime due parti
del ca pi to lo Ve ro ni ca Fran co mira a de mo li re l’ethos av ver sa rio dap‐ 
pri ma ri cor ren do alla dia let ti ca della vi ra go, per poi pas sa re a ri di co‐ 
liz za re la tesi del “ne mi co”, che da in giu ria viene ro ve scia ta in lode.

48

Nel primo mo vi men to del suo di scor so, dun que, dopo un breve pre‐ 
am bo lo sulla viltà del de trat to re che ha col pi to una donna iner melxxi ,
segue il ri sve glio della “guer rie ra” pron ta a com pe te re col mal di cen te:

49

Quasi da pigro sonno or poi sve glia ta, 
dal can sa to pe ri glio animo presi, 
benché fe mi na a molli opere nata; 
e in man col ferro a es ser ci tar mi ap pre si, 
tanto ch’aver le donne agil na tu ra, 
non men che l’uomo in ar meg gian do in te silxxii

Un breve in ter mez zo sull’ad de stra men to bel li co della vi ra go, che poi
ve dia mo farsi ca ri co della responsabilità di una di fe sa non più solo
della pro pria per so na, bensì della collettività delle donne, co min cian‐ 
do a par la re al plu ra le:

50

Quan do ar ma te ed esper te ancor siam noi, 
ren der buon conto a cia scun uomo po te mo […] 
Di ciò non se ne son le donne ac cor te; 
che se si ri sol ves se ro di farlo, 
con voi pu gnar po rian fino alla morte. 
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E per farvi ve de re che l’ vero parlo, 
tra tante donne in co min ciar vo glio io, 
por gen do esem pio a lor di se gui tar lo. […] 
E le donne di fen der tutte tolgo, 
con tra di voi, che di lor sete schi vo, 
sì ch’a ra gion io sola non mi dolgo.lxxiii

Come già hanno ri le va to Jones e Ri go lot, le donne nelle loro ri ven di‐ 
ca zio ni di libertà ten do no a cer ca re l’ap pog gio e la solidarietà delle
pro prie com pa gne, ali men tan do uno spi ri to di so rel lan zalxxiv che
aleg gia nelle loro pa ro le, pro nun cia te da una donna che parla in nome
di tutte.

51

Al grido di bat ta glia fa se gui to l’am mo ni zio ne della Fran co al mi so gi no
privo di gen ti lez za, in ca pa ce di co glie re la bel lez za e la dol cez za fem‐ 
mi ni li, mo ti vo sca te nan te della furia della vi ra go, che sfida Maf fio in
un duel lo, al fine di di mo strar gli come «al vo stro pre va glia il sesso
fem mi nil» e con ce den do gli il van tag gio della scel ta anche dell’arma
lin gui sti ca con cui af fron ta re il confronto-  il ve ne zia no, il to sca no, il
sel va ghe scolxxv- dando a in ten de re di esser pa dro na di tutte.

52

Que sta prima parte si chiu de sull’al lu sio ne alla ve ro si mi le ca du ta del
ne mi co, sotto i colpi di una guer rie ra così abil men te ad de stra ta al di‐ 
bat ti to, in modo da in ti mi dir lo.

53

Su quest’im ma gi ne si apre e si in ne sta il se con do mo vi men to con il
rim pro ve ro a Maf fio di non aver usato in modo cor ret to l’ag get ti vo
“unico”, usato nel ti to lo del suo so net to ol trag gio so. La “le zion ci na”,
così come de fi ni ta da Fa vret tilxxvi, serve a in tac ca re la re pu ta zio ne
del ne mi co che non rie sce nep pu re nel suo in ten to di bia si ma re la
cor ti gia na. Quest’ul ti ma si lan cia poi, sta vol ta, nella di fe sa della ca te‐ 
go ria più ri stret ta delle cor ti gia ne, per poi chiu de re su una rin no va ta
sfida a duel lo.

54

In fi ne, in virtù della sag gez za cor ti gia na cui si fa ce va ri fe ri men to
sopra, Ve ro ni ca tende la mano all’av ver sa rio:

55

Ma perché al quan to manco du bi tia te, 
son con ten ta di far con voi la pace, 
pur ch’una volta meco vi pro via te: 
fate voi quel che più vi giova e piace.
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La ma tu ra zio ne del di scor so ri ven di ca ti vo della Fran co nel ca pi to lo
XXIV, emer ge dal tono più ami che vo le e fa mi lia re che si so sti tui sce a
quel lo ag gres si vo della vi ra go, che aveva ca rat te riz za to la re pli ca a
Maf fio Ve nier. Qui, in fat ti, Ve ro ni ca rende omag gio alla tra di zio ne
uma ni sti ca pre sen tan do si de vo ta al no bi le sen ti men to dell’ami ci zia e
com por tan do si da amica, ossia di spen san do con for to e con si glio
all’amico ca du to nell’er ro re, nonché au men tan do il nu me ro di saggi
afo ri smi. Or ga niz za to anch’esso in due mo vi men ti, nel proe mio la
Fran co in for ma delle cir co stan ze in cui è ve nu ta a co no scen za del
fatto che l’amico co no sciu to come «one sto [e] di vi so dai fec cio si co‐ 
stu mi del vil volgolxx vii» abbia mi nac cia to di sfre gia re il viso di una
donna.

56

Nelle vesti di amica, la cor ti gia na offre la pro pria solidarietà all’uomo,
ri co no scen do come spes so la ra gio ne non rie sca a con trol la re l’ira
che con du ce a com pie re «quel ch’è ver go gno so ed ino ne sto». A que‐ 
sta di mo stra zio ne di comprensività segue un in vi to a me di ta re
sull’inopportunità dell’in giu ria alle donne, ab bor dan do quin di una ri‐ 
fles sio ne che a par ti re da un sin go lo e pri va to aned do to, si pre fig ge di
ri flet te re sulla con di zio ne delle donne in ge ne ra le e di pro ce de re a
un’uni ver sa le apo lo gia del sesso fem mi ni le, che ha corso in tutta la
prima se zio ne del ca pi to lo. Scri ve quin di all’amico:

57

Po ve ro sesso, con for tu na ria 
Sem pre pro dot to, perch’ognor sog get to 
E senza libertà sem pre si stia! 
Né però di noi fu certo il dif fet to, 
che se ben come l’uom non sem for zu te, 
come l’uom mente avemo ed in tel let to. 
Né in forza cor po ral sta la vir tu te, 
ma nel vigor de l’alma e de l’in ge gno, 
da cui tutte le cose son sa pu te; 
e certa son che in ciò loco men degno 
non han le donne, ma d’esser mag gio ri 
degli uo mi ni dato hanno più d’un segno. 
Ma se di voi si re pu tiam mi no ri, 
fors’è perché in mo de stia ed in sa pe re 
di voi siamo più fa ci li e mi glio rilxx viii

Alla ri ven di ca zio ne della parità in tel let tua le con l’uomo fa se gui to una
lunga ar go men ta zio ne sulla sag gez za e sulla mo de stia della na tu ra

58



Da donna di piacere a donna di lettere: la retorica epistolare al servizio del discorso “femminista” di
Veronica Franco

fem mi ni le ap prez za ta dagli uo mi ni gen ti li, i quali ri ful go no dall’of fen‐ 
de re le donne, ri co no scen do i loro me ri ti:

Da que sto ar go men tan do si di scor re 
Quan to l’of fe sa fatta al no stro sesso 
La civiltà de l’uom gen ti le abor relxxix.

«L’uom gen til» viene quin di in vi ta to, nella se con da parte, a rav ve der si
e a ri con ci liar si con le donne tutte pro spet tan do gli il gra ti fi can te sce‐ 
na rio della pace in te rio re:

59

Ces sin l’of fe se omai, ces sin gli sde gni 
E tanto più che d’uom nato gen ti le 
Que sti non sono por ta men ti degni; 
ma è pro fes sion d’uom basso e vile 
pu gnar con chi non ha dif fe sa o scher mo 
se non di cian ce e d’in ge gno sot ti le […] 
ri tor na ancor l’amata al dop pio cara 
nel rifar de la pace; e per tur bar si, 
più d’ogni parte l’alma si ri schia ra. 
Così nel ben vien a mol ti pli car si, 
e così certa son che voi fa re te[…] 
l’error di voi non degno emen de re te.lxxx

Per fet ta men te ca la ta nel ruolo di con si glie ra mon da na, V. Fran co in‐ 
gen ti li sce un di scor so che po treb be pren de re i toni della severità,
cer can do di non in si ste re sulla reprensibilità della con dot ta
dell’amico; piut to sto apre alla possibilità di re cu pe ra re all’er ro re com‐ 
mes so, di re di mer si. In que sto modo, del resto, la cor ti gia na porta a
ter mi ne qui la prima parte di un la vo ro de sti na to a con ti nua re nelle
Let te re, ossia quel lo di co strui re l’im ma gi ne di un ethos be ne vo lo e
ma gna ni mo, in una pro spet ti va in cui le virtù in tel let tua li non de vo no
dis so ciar si da quel le mo ra lilxxxi.

60

Il punto di ar ri vo: il ge nere epis to lare al
ser vi zio della donna di let tere
Ve ro ni ca Fran co, in linea con le ten den ze edi to ria li del mer ca to li bra‐ 
rio ve ne zia no del tempolxxxii, si im mer ge dun que nella scrit tu ra di
let te re fa mi lia ri, dove porta all’apice il di scor so auto- rap pre sen ta ti vo
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di donna vir tuo sa e let te ra ta, ini zia to nelle Rime. Qui, in fat ti, a parte
qual che ri man do alla sua attività di cor ti gia na, Ve ro ni ca si pre sen ta
nei panni della donna di let te re ormai af fer ma ta e ri cer ca ta nel suo
am bien te, che di squi si sce di una va rie tas di ar go men ti con i più «gen‐ 
ti li spi ri ti» di Ve ne zia.

Il leit mo tiv della rac col ta è quel lo di una sag gez za mo ra le che emer ge
nelle let te re in cui di spen sa con si gli ad amici ca du ti in di sgra zia per
rin cuo rar li così come in quel le dove am mo ni sce, spe cie la ce le ber ri‐ 
ma epi sto la XXIIlxxxiii. Tut ta via, an co ra più mar ca ta men te e con sa‐ 
pe vol men te che nelle Rime, l’epi sto la rio mira a do na re l’im ma gi ne di
una donna vir tuo sa mo ral men te e so prat tut to in tel let tual men te.

62

Non man ca no quin di le let te re dove chie de o rin gra zia per un con si‐ 
glio ri ce vu to in me ri to alla sua attività di scrit tri ce, così come quel le
in cui di scu te di arte e let te ra tu ra, ad esem pio la nota epi sto la XXI al
Tin to ret to, in cui nell’am bi to della que stio ne degli an ti chi e dei mo‐ 
der ni, si schie ra a fa vo re dei se con di.

63

In fi ne, nelle let te re XIX, XXXII, XXXIX e XLV. Fran co si pone come or‐ 
ga niz za tri ce di una rac col ta li ri ca in omag gio alla me mo ria del de fun‐ 
to Estor Mar ti nen go, com mis sio na ta gli dal fra tel lo mag gio re di que‐ 
sti, Fran ce sco. Pro prio nel voler la sciar trac cia di que sto im pe gno
pos sia mo co glie re la volontà dell’au tri ce di ce le bra re la pro pria rea liz‐ 
za zio ne so cia le. Per riu sci re nell’in ten to Ve ro ni ca si mette in moto
per sol le ci ta re i suoi con tat ti mi glio ri, pro ve nien ti in larga parte
dall’am bien te cul tu ra le ve ne zia no che gra vi ta at tor no alla fi gu ra di
Do me ni co Ve nier.
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A que sto pro po si to si noterà, in fat ti, come gli au to ri di tali com po ni‐ 
men ti siano per so ne ap par te nen ti al mi lieu delle ac ca de mie e ai quali
Ve ro ni ca scri ve per ri chie der ne la col la bo ra zio ne ri cor ren do alla stra‐ 
te gia dell’adu la zio ne. Scri ve, in fat ti, nella let te ra XXXII: «Que sta è la
somma breve dell’in for ma zio ne, la qual io mando perché Vo stra Si‐ 
gno ria scri va e fac cia scri ve re da quei suoi aca de mi ci se con do che le
piacerà, af fer man do le che le sue com po si zio ni tra tutte l’altre mi sa‐ 
ran no ca ris si me, sì come sono certa che di bel lez za e di dot tri na sa‐ 
ran no no ta bi li tra tutte l’altrelxxxiv».

65

Da let te ra ta, quin di, Ve ro ni ca non di smet te i toni della ruf fia ne ria che
usava da cor ti gia na coi suoi aman ti. L’am mic ca re alle virtù del de sti‐
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na ta rio fa parte, in fat ti, di un pro to col lo os ser va to scru po lo sa men te
dall’au tri ce che vuole e deve, anche in que sto caso, se dur re. Esem pla‐ 
re, a que sto pro po si to, la let te ra XL in cui la Fran co si di chia ra «ina‐ 
mo ra ta» della virtù dell’in ter lo cu to re, resa con l’im ma gi ne del chia ro‐ 
re: «chia ris si mo splen do re […] rag gio di così chia ra luce» che la mit‐ 
ten te si com pia ce di am mi ra re in «beata con tem pla zio ne».

Meno en fa ti ca, in ve ce, la let te ra XXXIX, dove l’au tri ce co mun que elo‐ 
gia gli studi dell’amico al let tan do lo con la pro spet ti va di pren der
parte ad una «im pre sa [cui par te ci pe ran no molti altri] va lo ro si com‐ 
pa gnilxxxv», nonché Ve ro ni ca stes sa.
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Il ri fe ri men to alla «va lo ro sa e vir tuo sa gen ti lez za»lxxx vi si ri tro va
anche nella let te ra L, così come nella let te ra XLIX e nelle ul ti me in ge‐ 
ne ra le si in con tra no anche le lodi dei de sti na ta ri at tri bui te al libro
della Fran co. Quest’ul ti ma, pur se coin vol ta in uno scam bio in tel let‐ 
tua le ormai pa ri ta rio, non tra la scia di di mo stra re una vir tuo sa mo de‐ 
stia, chie den do a più ri pre se ai suoi amici di voler ri leg ge re i pro pri
scrit ti al fine di emen dar li da even tua li er ro ri.

68

Conclu sio ni
In con clu sio ne sem bra ine vi ta bi le con sta ta re come que sta sin go la fi‐ 
gu ra po lie dri ca sia par ti co lar men te rap pre sen ta ti va dell’in sie me delle
di ver se sfu ma tu re della società ve ne zia na del tardo Cin que cen to,
nella complessità delle sue con trad di zio ni.

69

Cor ti gia na, poe tes sa e au tri ce di un libro di let te re, Ve ro ni ca Fran co
ri sul ta es se re un in te res san te og get to di ri cer che per gli stu dio si del
tardo Ri na sci men to, sia da un punto di vista so cio lo gi co che let te ra‐ 
rio, nella mi su ra in cui vita e opera sono in lei in scin di bi li. Par ten do
dall’ot ti ca let te ra ria pos sia mo, in fat ti, in qua dra re il caso della Fran co
– nell’am bi to dei gen der stu dies – quale esem pla re di quel le istan ze
ugua li ta rie in di re zio ne “fem mi ni sta” che hanno ca rat te riz za to il se‐ 
co lo, così come si può ri flet te re sugli ele men ti di con tat to e di stan za
dal mo del lo pe trar che sco nella sua poe ti ca; pro se guen do con quel la
storico- sociologica pos sia mo sof fer mar ci sulla “cor rut te la” della Ve‐ 
ne zia di que gli anni di cui la Fran co è un’im por tan te te sti mo ne, op pu‐ 
re sulla fi gu ra di ve nu ta mi ti ca della cor ti gia na one sta, da molti con si‐ 
de ra ta fo rie ra di venti di eman ci pa zio ne per la donna della società
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NOTE DE FIN

i Cfr. Ste fa no BIAN CHI, La scrit tu ra poe ti ca fem mi ni le nel Cin que cen to ve ne‐ 
to: Ga spa ra Stam pa e Ve ro ni ca Fran co, Roma, Vec chia rel li Edi to re, 2013, pp.
90-91. Per quan to ri guar da, in ve ce, il “pri ma to”di Ve ro ni ca Fran co nell’am bi‐ 
to della pro du zio ne epi sto la re fem mi ni le cin que cen te sca, si veda Adria na

uma ni sti ca; in fi ne dalla pro spet ti va degli studi sulla sto ria della lin gua
si può os ser va re in che modo l’au tri ce par te ci pa al di bat ti to della
Que stio ne della lin gua – spe cie per quan to con cer ne le Let te re – che
ani ma va gli stu dio si dell’epoca.

Tor nan do alla pro spet ti va degli studi sulla scrit tu ra di ge ne re, in cui
que sto con tri bu to in ten de in se rir si, pos sia mo con clu de re che seb be‐ 
ne possa es se re ar di to voler co glie re nelle pa ro le di Ve ro ni ca Fran co
l’in ten to di un ri vo lu zio na rio ca po vol gi men to dei ruoli, vi si pos so no
in tra ve de re, tut ta via, “fram men ti di un di scor so fem mi ni sta” ante- 
litteram. Pur se in un con te sto cul tu ra le in cui i trat ta ti sti in si sto no
sul va lo re del si len zio e della mo de stia nel mo del lo com por ta men ta le
fem mi ni lelxxx vii, V. Fran co rie sca a farsi por ta vo ce di una massa di
donne “mute” per cui funge da exem plum.

71

Gra zie al ricco ba ga glio di astu zie e stra te gie re to ri che che la cor ti‐ 
gia na mette a di spo si zio ne della let te ra ta, l’au tri ce rie sce dun que a
le git ti ma re la rot tu ra del si len zio fem mi ni le in dos san do la ma sche ra
lin gui sti ca di una cor te se “ci vi le con ver sa zio ne”.

72

Inol tre, più spe ci fi ca men te per quan to ri guar da la sua rac col ta epi‐ 
sto la re, la scrit tu ra di Ve ro ni ca Fran co ap pa re esem pla re anche per
un altro aspet to, fi no ra poco esplo ra to: la spe ri men ta zio ne degli au‐ 
to ri mo der ni in rap por to al mo del lo au to re vo le dei “fa mo si aut to ri”.

73

Se nella let te ra XXI, in fat ti, Ve ro ni ca di fen de la credibilità degli ar ti sti
mo der ni, allo stes so modo vuole di mo stra re quel la degli au to ri di libri
di let te re “d’au to re”lxxx viii . In fluen za ta dal “nuovo” mo del lo del Se‐ 
gre ta rio del San so vi no, la Fran co si pone dun que come mo der na au‐ 
tri ce di epi sto le fa mi lia ri volte alla di mo stra zio ne dell’ «esemplarità
tutta retorico- linguistica della let te ralxxxix» che deve of fri re un mo‐ 
del lo di scrit tu ra cor ret ta in quel la lin gua ita lia na vol ga re cin que cen‐ 
te sca, an co ra in di ve ni re e og get to di vive di scus sio ni.
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CHE MEL LO, «Il co di ce epi sto la re fem mi ni le. Let te re, “libri di let te re” e let te‐ 
ra te nel Cin que cen to», in Ga briel la ZARRI (a cura di), Per let te ra: la scrit tu ra
epi sto la re fem mi ni le tra ar chi vio e ti po gra fia sec. XV- XVIII, Viel la, Roma,
1999, pp. 38-42.

ii Cfr. Ste fa no BIAN CHI, op. cit., p. 91.

iii Be ne det to CROCE, «Studi sulla let te ra tu ra cri ti ca», in   Qua der ni della
Cri ti ca, XIV, lu glio 1949, p. 46.

iv Ivi, p. 47.

v Cfr. Ste fa no BIAN CHI, op. cit., pp. 10-11.

vi Ar tu ro GRAF, At tra ver so il Cin que cen to. Pe trar chi smo ed an ti pe trar chi smo.
Un pro ces so a Pie tro Are ti no. I pe dan ti. Una cor ti gia na fra mille: Ve ro ni ca
Fran co. Un buf fo ne di Leone X, To ri no, Loe scher, 1916 (Ri stam pa 1888), p. 348.

vii Cfr. Ric car do SCRI VA NO, «La poe tes sa Ve ro ni ca Fran co», in Ric car do
SCRI VA NO (a cura di), Cul tu ra e let te ra tu ra nel Cin que cen to, Roma, Edi zio ni
dell’Ate neo, 1966, pp. 198-199. Si veda inol tre El vi ra FA VRET TI, «Rime e let te‐ 
re di Ve ro ni ca Fran co», in Gior na le Sto ri co della Let te ra tu ra Ita lia na, vol.
CLXII, fasc. 523, 1986, p. 358.

viii Luigi RUSSO, «Ve ro ni ca Fran co e la “cor rut te la” del ‘500», in Os ser va to re
po li ti co let te ra rio, VI, 1958, p. 39.

ix Ivi, p. 40.

x Ibi dem.

xi Ibi dem.

xii Ve ro ni ca FRAN CO, Let te re fa mi lia ri a di ver si, a cura di Ste fa no BIAN CHI,
Roma, Sa ler no Edi tri ce, «Mi ni ma», 1998 pp. 59-61.

xiii Ar tu ro GRAF, op. cit., p. 300.

xiv Ivi, p. 301.

xv Luigi RUSSO, op. cit., p. 41.

xvi Ivi, p. 46.

xvii Per una pun tua le ri co stru zio ne degli studi cri ti ci su Ve ro ni ca Fran co cfr.
Ric car do SCRI VA NO, op. cit. pp. 197-206; cfr. El vi ra FA VRET TI, op. cit., pp.
355-359.

xviii El vi ra FA VRET TI, op. cit., p. 358.

xix V. Ric car do SCRI VA NO, op. cit., pp. 197- 222.
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xx V. Ann Ros alind JONES, «City Women and Their Audi ences: Louise Labé
and Veron ica Franco», in Mar garet W. FER GUSON, Maur een QUIL LIGAN,
Nancy J. VICK ERS (ed ited by), Re writ ing the Renais sance. The Dis course of
Sexual Dif fer ence in Early Mod ern Europe, London- Chicago, The Uni ver sity
of Chicago Press, 1986, pp. 299-316; Mar garet F. ROSENTHAL, «A Cour ‐
tesan’s Voice: Epis tolary Self- Portraiture in Veron ica Franco’s Terze Rime»,
in Eliza beth C. GOLD SMITH (ed ited by), Writ ing the Fe male Voice. Es says on
Epis tolary Lit er at ure, Bo ston, North east ern Uni ver sity Press, 1989, pp. 3-24;
M. F. ROSENTHAL, «Veron ica Franco's Terze Rime: the Vene tian Cour tesan's
De fense», in Renais sance Quarterly, Vol. 42, N. 2 (Sum mer, 1989), pp. 227-
257; M. F. ROSENTHAL, The Hon est Cour tesan : Veron ica Franco, Cit izen and
Writer in Sixteenth- Century Venice, Chicago, Uni ver sity of Chicago Press,
1992; Pa tri cia PHIL IPPY, « “Al tera Dido”: The model of Ovid’s Heroides in the
poems of Gas para Stampa and Veron ica Franco», in It alica, vol. 69, n. I,
(spring 1992), pp. 1-18; Gab ri ele NIC COLI, «Auto bi o graphy and Fic tion in
Veron ica Franco’s Epis tolary Nar rat ive», in Ca na dian journal of Italian stud ‐
ies, vol. XVI, n. 47, 1993, pp. 129- 142; G. Nic coli, «Eros and the Art of Self- 
Promotion in Veron ica Franco's Terze rime», in An nali di Italian ist ica, 1988,
pp. 52-62; Danilo AGUZZI- BARBAGLI, «Dialet tica fem minista di Veron ica
Franco», in John T. BREWER (ed.), Pro ceed ings: Pa cific North w est Coun cil on
For eign Lan guages, Twenty- eight An nual Meet ing (April 23-25, 1977), Cor ‐
valis, Ore gon State Uni ver sity Press, pp. 84-87; Meredith K. RAY, «The Cour ‐
tesan’s Voice: Veron ica Franco’s Lettere Fa mil i ari», in M. RAY(ed.), Writ ing
Gender in Women’s Let ter Col lec tions of the Italian Renais sance, Toronto,
Toronto Uni v eristy Press, 2009, pp. 123-155; Paul LARIVAILLE, La vie quo ti ‐
di enne des cour tisanes en It alie au temps de la Renais sance (Rome et Ven ise,
XVe et XVIe siècles), Paris, Hachette, 1975; François RIGO LOT, « Mon taigne et
Veron ica Franco : de la cour tisane à la femme de lettres », in Mon taigne
Stud ies, XV (1/2-2003), pp. 117-130.

xxi Cfr. Ste fa no BIAN CHI, op. cit., p. 9.

xxii V. Ste fa no BIAN CHI, La scrit tu ra poe ti ca fem mi ni le, op. cit.; Ce sa re
CATÀ, «Un Ri na sci men to tra Pe trar ca e pas sio ne. Il Neo- platonismo “cor po‐ 
reo” della poe sia di Ve ro ni ca Fran co», in La Pa ro la del testo. Se me stra le di fi‐ 
lo lo gia e let te ra tu ra eu ro pea dalle ori gi ni al Ri na sci men to, II, 2009, pp. 359-
378; Adria na CHE MEL LO, op. cit. pp. 3-42; Ta tia na CRI VEL LI, «“A un luogo
stes so per molte vie vassi”: note sul si ste ma pe trar chi sta di Ve ro ni ca Fran‐ 
co», in T. C., Gio van ni NI CO LI e Mara SANTI, L’una et l’altra chia ve: fi gu re e
mo men ti del pe trar chi smo fem mi ni le eu ro peo. Atti del con ve gno in ter na zio ‐
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na le di Zu ri go (4-5 giu gno 2004), Roma, Sa ler no Edi tri ce, 2005, pp. 79-102;
Mar cel la DI LI BER TI LEIGH, Ve ro ni ca Fran co, donna, poe tes sa e cor ti gia na
del Ri na sci men to, Priu li & Ver luc ca, Ivrea 1988; Maria Luisa DO GLIO, «Scrit‐ 
tu ra e “of fi zio di pa ro le” nelle Let te re Fa mi lia ri di Ve ro ni ca Fran co», in M.L.
DO GLIO, Let te ra e donna. Scrit tu ra epi sto la re tra Quat tro e Cin que cen to,
Roma Bul zo ni, 1993, pp. 33-48; Dacia MA RAI NI, Ve ro ni ca, me re tri ce e scrit to‐ 
ra, Mi la no, Bom pia ni, 1992; Va le ria PA LUM BO, Ve ro ni ca Fran co, la cor ti gia na
poe tes sa, Vil lor ba, Edi zio ni Anor de st, 2011; Al vi se ZORZI, Cor ti gia na ve ne‐ 
zia na, Ve ro ni ca Fran co e i suoi poeti, 1546-1591, Riz zo li, Mi la no 1993.

xxiii Ales san dra SCHIA VON, «Per la bio gra fia di Ve ro ni ca Fran co. Nuovi do‐ 
cu men ti», in Atti dell’Isti tu to ve ne to di scien ze, let te re ed arti, CX X X VII, 1978-
1979, pp. 243-256; Ma ri sa MI LA NI, «L’“in can to” di Ve ro ni ca Fran co», in Gior‐ 
na le sto ri co della let te ra tu ra ita lia na, n. 162, 1985, pp. 250-263; M. MI LA NI,
«Da ac cu sa ti a de la to ri: Ve ro ni ca Fran co e Fran ce sco Ba roz zi», in Qua der ni
ve ne ti, XXIII, 1996, pp. 9-34; Mat teo MAN CI NI, «Tre do cu men ti ine di ti di Ve‐ 
ro ni ca Fran co», in La Ras se gna della let te ra tu ra ita lia na, XC VIII, n.3, 1994,
pp. 123-125; Ste fa no BIAN CHI, «Nota bio gra fi ca», in Ve ro ni ca Fran co, Rime,
Mi la no, Mur sia, 1995, pp. 33-34.

xxiv Ga brie le NIC CO LI, «Stra te gie re to ri che e fin zio ni auto con fes sio na li
nelle let te re fa mi lia ri di una let te ra ta del Cin que cen to», in In forma cri ti ca.
Realtà so cia le, I, (gen na io 2003), p. 1.

xxv Cfr. Paul LA RI VAIL LE, op. cit., pp. 195-201.

xxvi V. Spe ro ne SPE RO NI, «Di scor so con tro le cor ti gia ne», in Opere di M.
Spe ro ne Spe ro ni degli Al va rot ti trat te da' mss. ori gi na li, Ve ne zia, Occhi, 1740,
cc. 1r-32r.

xxvii Ar tu ro GRAF, op. cit., p. 225.

xx viii Ibi dem.

xxix Ibi dem.

xxx Ibi dem.

xxxi Cfr. Jacob BURC KHARDT, La civiltà del Ri na sci men to in Ita lia, Fi ren ze,
San so ni Edi to re, 1955, pp. 430-432.

xxxii Luigi RUSSO, op. cit., pp. 41-42.

xxxiii Cfr. Ar tu ro GRAF, op. cit., pp. 276-281.

xxxiv Be ne det to CROCE, op. cit., p. 47.

xxxv V. Jacob BURCK HARDT, op. cit., pp. 144-186.
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xxxvi Mi chel de MON TAIGNE, Jour nal de voyage en Ita lie, éd. par F. RI GO‐ 
LOT, Paris, PUF, 1992, p. 69.

xxx vii Ar tu ro GRAF, op. cit., p.238.

xxx viii Mi chel de MON TAIGNE, op. cit., p. 68.

xxxix Cfr. Fran çois RI GO LOT, op. cit., pp. 125-126.

xl Cfr. Or ten sio LANDO, Sette libri de ca tha lo ghi à varie cose ap par te nen ti,
non solo an ti che, ma anche mo der ne, Vi ne gia, Ga briel Gio li to de' Fer ra ri, e
fra tel li, Vi ne gia, ap pres so Ga briel Gio li to de Fer ra ri et fra tel li, 1552, p. 23.

xli Cfr. Paul LA RI VAIL LE, op. cit. pp. 36-40 e 186-193.

xlii Gior da no BRUNO, Can de la io, To ri no, Ei nau di, 1964 [1582], p. 135.

xliii Paul LA RI VAILLE, op. cit., p. 18.

xliv Ibi dem.

xlv Ivi, pp. 10-17.

xlvi Cfr. Jacob BURCK HARDT, pp. 426-431.

xlvii Paul LA RI VAIL LE, p. 11.

xl viii V. Man lio DAZZI, Il libro chiu so di Maf fio Ve nier: la ten zo ne con Ve ro ni ca
Fran co, Ve ne zia, Pozza, 1956; cfr. Al vi se ZORZI, op. cit., pp. 91-111.

xlix V. Mar ga reth F. RO SEN THAL, «Ve ro ni ca Fran co's Terze Rime», op. cit.
pp. 227-257.

l Cfr. Ar tu ro GRAF, op. cit. p. 255; Ste fa no BIAN CHI, La scrit tu ra poe ti ca fem‐ 
mi ni le, op. cit., p.11

li Cfr. Paul LA RI VAILLE, op. cit., pp. 47-64.

lii Cfr. Ar tu ro GRAF, op. cit., p. 255.

liii Cfr. Paul LA RI VAILLE, op. cit., pp. 126-135.

liv Ivi, pp. 126-135, 149-168, 176-186 e 197-198.

lv Ve ro ni ca FRAN CO, Let te re, op. cit, p. 74.

lvi Ibi dem.

lvii Paul LA RI VAILLE, op. cit., p. 197.

lviii Ivi, p. 198.

lix Ve ro ni ca FRAN CO, Let te re, op. cit., p. 73.
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lx Cfr. Gab ri ele NIC COLI, «Eros and the Art of Self- Promotion», op. cit, pp.
52-62.

lxi Ga brie le NIC CO LI, «Au to bio gra phy», op. cit., p. 130.

lxii Cfr. Ste fa no BIAN CHI, «In tro du zio ne», op. cit., pp. 27-28.

lxiii Cfr. El vi ra FA VRET TI, op. cit., p. 361.

lxiv Ve ro ni ca FRAN CO, Rime, op. cit., p. 57.

lxv Ivi, pp. 58-59.

lxvi Ivi, pp. 60-61.

lxvii Ivi, pp. 53 e 55.

lx viii Ann Ros alind JONES, «City women and their audi ences», op. cit., p. 312.

lxix El vi ra FA VRET TI, op. cit., p. 374.

lxx Cfr. BIAN CHI, Scrit tu ra poe ti ca fem mi ni le, op. cit., p. 108; V. Bal das sar re
CA STI GLIO NE, Il libro del Cor te gia no, To ri no, Ei nau di, 1998, libro III, pp.
255-352.

lxxi Ve ro ni ca FRAN CO, Rime, op. cit., p. 106

lxxii Ivi, pp. 106-107.

lxxiii Ivi, pp. 107-108.

lxxiv V. Fran çois RI GO LOT, «La Pré face à la Re nais sance : un dis cours sexué
? », in Ca hiers de l'As so cia tion in ter na tio nale des études fran çaises, 1990,
N°42. pp. 121-135 ; Ann Ro sa lind JONES, op. cit., pp. 299-316.

lxxv Ve ro ni ca FRAN CO, Rime, op. cit., p. 109.

lxxvi Cfr. El vi ra FA VRET TI, op. cit., p. 374.

lxx vii Ve ro ni ca FRAN CO, Rime, op. cit., p. 148.

lxx viii Ibi dem p. 148.

lxxix Ivi, p. 150.

lxxx Ivi, p. 151.

lxxxi Cfr. Jean LE COINTE, «Vers une rhé to rique de la per sonne», in J.L.,
L’idéal et la dif fé rence. La per cep tion de la per son na li té lit té raire à la Re nais‐ 
sance, Ge nève, Droz, 1993, pp. 375-468.

V. Lu do vi ca BRAI DA, «Mer ca to edi to riale e dis sen so re li gio so nella ri fles ‐
sione sto rio gra fi ca. Le rac colte epis to la ri cin que cen tesche», in So cie tà e
Sto ria, XXVI, 2003, pp. 273-292; V. Ame deo QUON DAM, Le 'Carte Mes sag gie ‐
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re' : re to ri ca e mo del li di co mu ni ca zione epis to lare : per un in dice dei libri di
let tere del Cin que cen to, Roma, Bul zo ni, 1981.
lxxxii

lxxxiii Maria Luisa DO GLIO, op. cit., pp. 33-42.

lxxxiv Ve ro ni ca FRAN CO, Let te re, op. cit., p.92.

lxxxv Ivi, p. 101.

lxxx vi Ivi, p. 116.

lxxx vii Cfr. Ann Ro sa lind JONES, op. cit. pp. 299-300; V. He le na SAN SON,
Donne, pre cet ti sti ca e lin gua nell’Ita lia del Cin que cen to: un con tri bu to alla
sto ria del pen sie ro lin gui sti co, Fi ren ze, Ac ca de mia della Cru sca, 2007.

lxxx viii Ame deo QUON DAM, op. cit., pp. 49-59.

lxxxix Ivi, p. 57.

RÉSUMÉ

Italiano
In que sto ar ti co lo, ci si pro po ne di ri per cor re re il per cor so di Ve ro ni ca
Fran co come per so na, nella sua evo lu zio ne da cor ti gia na one sta a donna di
let te re. A tal fine, si metterà in evi den za come pur eman ci pan do si da tale
con di zio ne l’au tri ce non rin ne ghi la pro pria identità. Al con tra rio, la re to ri ca
cor ti gia na verrà messa al ser vi zio della letterata- in par ti co la re nelle Terze
Rime- ai fini della le git ti ma zio ne del suo in gres so nel mondo delle belle let‐ 
te re, tra di zio nal men te ri ser va to agli uo mi ni. In fi ne, nelle Let te re Fa mi lia ri si
vedrà come l’au tri ce vo glia pre sen ta re il ri trat to di una donna di let te re af‐ 
fer ma ta.
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