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La storia di Griselda da Apostolo Zeno a
Massenet
Jean-Luc Nardone

TEXTE

Una delle ra gio ni del fa sci no che ha da sem pre eser ci ta to l’ul ti ma no‐ 
vel la del De ca me ro ne, nella quale si rac con ta la sto ria di Gri sel da, ri‐ 
sie de, cre dia mo, nella sua estre ma ambiguità. Seb be ne Boc cac cio
sem bri at tri buir le un va lo re edi fi can te po si zio nan do la in chiu su ra alla
sua rac col ta – il che ci fa pen sa re all’ul ti mo canto del Pa ra di so di
Dante o alla Can zo ne alla Ver gi ne di Pe trar ca – il pa ra gra fo con clu si vo
della no vel la è in cre di bil men te tri via le:

1

Che si potrà dir qui, se non che anche nelle po ve re case pio vo no dal
cielo de’ di vi ni spi ri ti, come nelle reali di que gli che sa rien più degni
di guar dar porci che d’avere so pra uo mi ni si gno ria ? Chi avreb be, altri
che Gri sel da, po tu to col viso, non so la men te asciut to ma lieto, sof fe ‐
ri re le ri gi de e mai più udite prove da Gual tie ri fatte? Al quale non sa ‐
reb be forse stato male in ve sti to d’es ser si ab bat tu to ad una, che
quan do fuor di casa l’aves se in ca mi cia cac cia ta, s’aves se sì ad un
altro fatto scuo te re il pel lic cio ne, che riu sci ta ne fosse una bella
roba1.

Non stu pi sce che Pe trar ca, nella sua ver sio ne al le go ri ca e cri stia na,
abbia cen su ra to un fi na le tanto pro vo ca to rio. È an co ra Pe trar ca a sta‐ 
bi li re un col le ga men to espli ci to tra la fi gu ra di Gri sel da e «  Por zia,
Ipsi cra tea o Al ce sti  »2 (Sen., XVII, 4). Tale con si de ra zio ne ci aveva
spin to ad in da ga re ap pro fon di ta men te le pos si bi li ori gi ni del per so‐ 
nag gio di Gri sel da e a ipo tiz za re, al di là della clas si ca fi gu ra della «
Frêne » di uno dei Lais de Marie de Fran ce, una chia ra con ta mi na zio‐ 
ne dei rac con ti dell’Antichità che l’Al ce sti di Gluck (1767), su un li bret‐
to di Ra nie ri de’ Cal za bi gi, in vi ta a pren de re in con si de ra zio ne cal deg‐ 
gian do la let tu ra della ver sio ne me die va le del poema dell’Al ce stis Bar‐ 
ci no nen sis3 più che quel la del testo di Eu ri pi de.

2

Ciò che ri sul ta cer ta men te in ne ga bi le, alla luce dei pre zio si ca ta lo ghi
re dat ti da Raf fae le Mo ra bi to4, è che la let tu ra am bi va len te della sto ria
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di Gri sel da per met te una pro du zio ne pro tei for me del rac con to, alla
quale però sfug ge, e non è un det ta glio da sot to va lu ta re, la tra ge dia
ita lia na del XVI e XVII se co lo nello stes so mo men to in cui Boc cac cio
offre allo stes so tea tro un nu me ro con si de re vo le di sog get ti5. In dub‐ 
bia men te la sto ria di Gri sel da non è una tra ge dia ed è per tale ra gio ne
che la nuova forma sce ni ca che sop pian ta que sto stes so ge ne re in
Ita lia, il dram ma per mu si ca, vi si in te res sa: Me ta sta sio6 igno ra la sto‐ 
ria di Gri sel da e Zeno se ne ap pro pria. Tale pas sag gio ri sul ta estre ma‐ 
men te in te res san te se si con si de ra che Zeno è un au to re di tea tro
d’Opera7.

Apo sto lo Zeno scri ve, a par ti re dal 1701, un li bret to d’Opera in ti to la to
sem pli ce men te Gri sel da messo in mu si ca da Carlo Fran ce sco Pol la ro‐ 
lo e rap pre sen ta to nel po po la ris si mo tea tro San Cas sia no di Ve ne zia
du ran te lo stes so anno. Il sog get to sem bra cor ri spon de re ad un’at te sa
molto forte se si con si de ra che per il solo XVIII se co lo esi sto no venti
adat ta men ti o ri scrit tu re del testo di Zeno: 1703 (Zeno, Al bi no ni), 1706
(De Pe tris, Sarro), 1707 (Zeno, Chel le ri), 1710 (Zeno, Ca pel li), 1711 (Zeno,
Pre die ri), 1718 (Zeno, An to nio Maria Bo non ci ni), 1720 (Zeno, Or lan di‐ 
ni), 1721 (Ru spo li, Ales san dro Scar lat ti), 1722 (Rolli, Gio van Bat ti sta Bo‐ 
non ci ni), 1725 (Zeno, Cal da ra), 1725 poi 1728 (Zeno, Conti), 1735 (Gol do‐ 
ni, Vi val di), an co ra 1735 (Zeno, Torri), 1747 (Zeno, La til la), 1752 (Lo gri‐ 
sci no), prima del 1774 (Mar ti nel li, Jo mel li), 1793 (Anel li, Pic cin ni), 1795
(Gu gliel mi) e 1796 poi 1803 (Anel li, Paer). In realtà Zeno riconoscerà la
paternità uni ca men te dell’Opere del 1701 – la prima in as so lu to, con
Pol la ro lo8, e quel la del 1925 messa in mu si ca a Vien na da Fran ce sco
Bar to lo meo Conti. Una tale pro li fe ra zio ne di ver sio ni è si gni fi ca ti va
ri guar do le libertà prese a par ti re dal testo ini zia le di Zeno sia da
parte dei com po si to ri che dagli ad det ti ai ri ma neg gia men ti dei li bret‐ 
ti. Ef fet ti va men te, per dirla con Jean- François Lat ta ri co «  l’uni ver so
dell’Opera non è quel lo dell’in ven tio, ma quel lo dell’imi ta tio e della
va ria tio in tor no ad un si ste ma di ri fe ri men to noto al pub bli co »9. Nel
1718 Zeno era stato no mi na to poeta di corte a Vien na sotto l’im pe ra‐ 
to re Carlo VI, even to che com por ta un re cu pe ro della totalità della
sua opera. La ver sio ne di Bo non ci ni10, a par ti re dallo stes so anno
della no mi na di Zeno, è un sen ti to omag gio al li bret ti sta.

4

Si noti inol tre come lo stes so Zeno, espli ci tan do lo nella sua Pre mes sa,
non si privi dell’eser ci zio di un pro fon do ri ma neg gia men to della no‐ 
vel la di Boc cac cio. Ecco cosa scri ve11:
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Gual tie ro (da me in ti to la to nel dram ma Re di Si ci lia, e ciò per mag ‐
gior nobiltà di Scena, tuttoché nella Sto ria altro egli non fosse, che
Mar che se di Sa luz zo) in va ghi to si di una sem pli ce con ta di na per
nome Gri sel da, da lui ve du ta più volte nell’oc ca sio ne della cac cia, la
prese in mo glie, non po ten do al tri men ti espu gnar la virtù di lei, né
sod di sfa re al suo amore. Un sì di su gual ma tri mo nio diede al po po lo
mo ti vo di mor mo rar ne, e dopo la na sci ta d’una fan ciul la, primo frut to
di que ste nozze, sa reb be pas sa to a qual che sol le va zio ne, se il Re non
l’aves se ri pres sa, fa cen do cre de re d’avere fatta mo ri re la fi glia, da me
chia ma ta Co stan za, e non l’aves se di na sco sto in via ta ad un Prin ci pe
suo amico, che nel mio Dram ma è no mi na to Cor ra do Prin ci pe di Pu ‐
glia, perché la edu cas se se gre ta men te. Era già ar ri va ta all’età di quin ‐
di ci anni Co stan za, senza ché ella, o altri, fuori di Gual tie ro, e Cor ra ‐
do, sa pes se la vera con di zio ne della sua na sci ta, cui tutta volta Cor ‐
ra do pub bli ca men te di ce va non esser men che reale.

Aveva que sti un fra tel mi no re, per nome Ro ber to, che al le va to in sie ‐
me con la Prin ci pes sa, si ama ro no re ci pro ca men te fin da’ primi anni;
e co te sto loro scam bie vo le amore fu da Cor ra do an co ra ap pro va to. In
que sto men tre nac que un altro fan ciul lo a Gri sel da, e tor nan do al lo ra
il po po lo ad una nuova sol le va zio ne e, isti ga ti sot to ma no da Otone,
no bi lis si mo Ca va lie re del Regno, c’era aman te della Re gi na, Gual tie ro
volle por fine a tali di sor di ni, con la fin zio ne di ri pu dia re Gri sel da, e
di ri tro var si altra Sposa. Usò egli que sto ar te fi zio, perché co no scen ‐
do la virtù della mo glie, vo le va, ch’ella ne desse pub bli che prove, e
che quin di i sud di ti co no sces se ro, quan to ella me ri tas se quel grado,
che più era no bi li ta to in lei dalla gran dez za dell’animo, che oscu ra to
dalla viltà della na sci ta. Tanto egli fece ; scris se a Cor ra do, che gli
con du ces se Co stan za in qualità di sua sposa ; intimò a Gri sel da il ri ‐
pu dio; la rimandò alla sua ca pan na, ed ella sof fer se tutto con un’eroi ‐
ca for tez za. I finti ri go ri di Gual tie ro, e le vere per se cu zio ni d’Otone,
che in tali di sgra zie di Gri sel da si va adu lan do di po ter la ot te ne re per
mo glie, fanno l’in trec cio prin ci pa le della mia fa vo la, con que gli av ve ‐
ni men ti che per entro si rav vi va no.

La scena si svol ge nei din tor ni di Pa ler mo.

Le mo di fi che ope ra te da Zeno sono nu me ro se, e po trem mo clas si fi‐ 
car le se con do due cri te ri : quel le le ga te alla ri for ma del me lo dram ma
se con do i prin ci pi dell’Ar ca dia che egli mette in atto e quel le che, de‐ 
ri van ti in parte da que ste prime, mi ra no allo svi lup po di una nuova di ‐
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na mi ca nar ra ti va. In primo luogo ci tia mo il ri spet to delle re go le ari‐ 
sto te li che delle tre unità già in vi go re nel tea tro tra gi co, l’or ga niz za‐ 
zio ne del dram ma in tre atti, la forza di una lin gua poe ti ca e let te ra ria
che pre va le sulla mu si ca, il nu me ro li mi ta to dei per so nag gi in tor no ai
quali si snoda il rac con to: la cop pia prin ci pa le (Gual tie ro e Gri sel da),
una cop pia se con da ria (Co stan za e Ro ber to), un ser vi to re bef far do
(El pi no), un con fi den te fi da to (Cor ra do), uno spre ge vo le tra di to re (Ot‐ 
to ne). Si trat ta delle ca rat te ri sti che fon da men ta li della prima ri for ma
dell’Opera seria12. Da que ste mo di fi che strut tu ra li e for ma li de ri va no
nu me ro si cam bia men ti vi si bi li, as so lu ta men te sco no sciu ti al testo di
Boc cac cio o di Pe trar ca, messi in ri lie vo dallo stes so Zeno nella sua
Pre mes sa: la scena si svol ge nei pres si di Pa ler mo, Gual tie ri, mar che‐ 
se di Sa luz zo, di ven ta Gual tie ro, re di Si ci lia; l’in ven zio ne del per so‐ 
nag gio di El pi no, il ser vi to re, è con tro bi lan cia ta da quel la del te ne bro‐ 
so cat ti vo Ot to ne; l’in tri go du pli ca la cop pia dei gio va ni in na mo ra ti.
Ma più che tali ag giu sta men ti nar ra ti vi, si deve in dub bia men te con si‐ 
de ra re il reale ca po vol gi men to ope ra to dalla piuma di Zeno per cui
Gual tie ro sposa Gri sel da, « non po ten do al tri men ti espu gnar la virtù
di lei, né sod di sfa re al suo amore » : Gual tie ro è dun que in na mo ra to.
Siamo lon ta ni dai vin co li di ma tri mo nio im po sti gli dai pro pri sud di ti
nella no vel la del De ca me ron. D’al tron de sono gli stes si sud di ti, e non
le manie di Gual tie ro, che spin go no il re a met te re fine ai tor men ti
che Gri sel da sop por ta lungo tutto il corso dell’Opera, con tra ria men te
al De ca me ron di Boc cac cio in cui il mar che se é spin to uni ca men te da
una « sel vag gia bestialità ». La trama è per tan to ro ve scia ta: Gual tie ro
non mette alla prova Gri sel da per con vin cer si della sua pa zien za ma
« co no scen do la virtù della mo glie, vo le va, ch’ella ne desse pub bli che
prove».

Seb be ne un tale stra vol gi men to che vede Gual tie ro in na mo ra to di
Gri sel da sia in dub bia men te im por tan te, non è suf fi cien te, a no stro
av vi so, a mo ti va re la ra gio ne di una tanto straor di na ria popolarità,
che ar ri va quasi a si gni fi ca re una ri na sci ta della fa vo la nel XVIII se co‐ 
lo. Il luogo di tale ri na sci ta, Ve ne zia, e la let tu ra del li bret to di Zeno ci
sug ge ri sco no una pista d’ana li si piut to sto ac cat ti van te, quel la del rap‐ 
por to tra il sen ti men to amo ro so e l’isti tu zio ne del ma tri mo nio che si
pone, nell’in ter pre ta zio ne che qui vo glia mo di mo stra re, come una
delle chia vi del suo no te vo le suc ces so.
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Nel De ca me ro ne il ma tri mo nio è uno degli ar ti fi zi più vo len tie ri uti liz‐ 
za ti per de nun cia re un’or ga niz za zio ne so cia le fon da ta su un sa cra‐ 
men to re la ti va men te re cen te13 per il XIV se co lo. Il ma tri mo nio vi è
de scrit to sotto tutte le sue forme (di con ve nien za, for za to, ac cet ta to,
clan de sti no), con le sue va ria zio ni come le se con de nozze14 o l’adul‐ 
te rio, e le sue con se guen ze  : la felicità, la tri stez za, l’umi lia zio ne, la
morte. Nella sto ria di Gri sel da che ci svela Boc cac cio, Gual tie ri im po‐ 
ne tre prove alla donna: la morte dei suoi figli, l’an nul la men to del loro
ma tri mo nio per mezzo di una bolla pon ti fi cia e l’or ga niz za zio ne delle
pro prie se con de nozze con una gio va ne prin ci pes sa. Se la prima di
que ste prove ri guar da la maternità di Gri sel da, le altre due ri guar da‐ 
no il sa cra men to del ma tri mo nio in un cre scen do d’umi lia zio ne della
sposa. Il li bret to di Zeno ini zia pre ci sa men te dall’atto di pub bli co ri‐ 
pu dio. Prima che Gri sel da ap pa ia, du ran te la scena ini zia le in cui è
cir con da to dalla sua corte, Gual tie ro an nun cia : « de cre ta to è il ri pu‐ 
dio ; e voi ne siate/ giu di ci e spet ta to ri » (v. 9-10). Que sta sen ten za, a
no stro av vi so, ri suo na im me dia ta men te come il ful cro dell’opera di
Zeno. Quel la di Gri sel da è una sto ria di ri pu dio nella quale il pub bli co
è spet ta to re e giu di ce piut to sto che giu di ce e spet ta to re. I tre atti, ef‐ 
fet ti va men te, se guo no il corso delle pe ri pe zie ma tri mo nia li: il primo è
quel lo del ri pu dio di Gri sel da. Nel se con do atto due donne sono mi‐ 
nac cia te di ma tri mo nio for za to: Co stan za, in na mo ra ta di Ro ber to, è
all’im prov vi so de sti na ta a spo sa re Gual tie ro; Gri sel da, ormai senza
ma ri to, è per se gui ta ta da Ot to ne che la mi nac cia di uc ci de re suo fi‐ 
glio nel caso in cui ella ri fiu tas se l’unio ne. Nel terzo e ul ti mo atto, l’or‐ 
di ne viene ri sta bi li to poiché Gri sel da ri tro va, come sap pia mo, il pro‐ 
prio ruolo di re gi na: ne con se gue che Ot to ne ri nun cia a lei e Co stan za
sposa Ro ber to.

8

Ad un’ana li si più at ten ta del li bret to di Zeno, ri sul ta evi den te la ri le‐ 
van za ac cor da ta al tema del ma tri mo nio all’in ter no dei di scor si dei
per so nag gi, se non ad di rit tu ra nelle di da sca lie, con si de ran do che
Gual tie ro è pre sen ta to come «  re di Si ci lia  » e Gri sel da è de fi ni ta
sem pli ce men te come «  sua Mo glie  » senza nes sun’altro at tri bu to
d’or di ne so cia le o psi co lo gi co. È l’unico per so nag gio a ri ce ve re un tale
trat ta men to15. Non ci stu pi re mo dun que, come il primo atto sia in‐ 
cen tra to sui ter mi ni di « sposa », « mo glie », « sposo », ma nel mo‐ 
men to in cui, per la prima volta, Ot to ne cerca di at ti rar si i fa vo ri di
Gri sel da ri sve glian do in lei ciò che ha per du to (I, 5), « Regno » e
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« Gran dez ze » non la com muo vo no af fat to. « Sposo », az zar da Ot to‐ 
ne, e lei re pli ca con un en de ca sil la bo pieno di solennità «  […] che
meco resta/ lon ta no ancor nell’alma mia scol pi to  » (v.  135-136). In
realtà, nel corso di tutta l’opera, Gri sel da non ri nun cia mai a par la re
di Gual tie ro come del suo sposo, in car nan do a lei sola il le ga me in dis‐ 
so lu bi le del ma tri mo nio, il sa cra men to cri stia no nella sua eternità. A
tal pro po si to Gual tie ro, che la porterà al li mi te della sop por ta zio ne
nell’atto III, le rin fac cia « ben si vede che nata/ sei fra bo schi, o vil
donna […] » (sc. 7, v. 1021-1022) come se la sua de vo ta fedeltà verso lo
sposo ri ve las se un ata vi smo pri mor dia le sco no sciu to alle clas si no bi li
della società, non in cli ni a sop por ta re il giogo della nuova mo ra le so‐ 
cia le.

Il se con do atto è quel lo della cri sis, nel quale si pre pa ra no i due ma‐ 
tri mo ni for za ti. Il primo, di un’estre ma banalità se si con si de ra l’ar‐ 
ren de vo lez za con la quale i due gio va ni, sep pu re stra zia ti, sem bra no
ce der vi, è un ma tri mo nio com bi na to. Il re di Si ci lia sposa la pu pil la del
prin ci pe delle Pu glie. A par ti re dal Con ci lio di Tren to (1563), i cui di‐ 
bat ti ti sono de di ca ti anche al tema del ma tri mo nio16, è ormai ob bli‐ 
ga to rio un mutuo con sen so da parte degli sposi per pro ce de re al rito.
Que sta nuova re go la, che si pro po ne di im pe di re le con se guen ze
spes so di sa stro se dei ma tri mo ni com bi na ti, pro vo ca, come sap pia mo,
uno stra vol gi men to dell’edu ca zio ne delle gio va ni donne le quali ven‐ 
go no spin te da con tor te pul sio ni in te rio ri e ar go men ta zio ni este rio ri
a dare il loro ac cor do – un esem pio di tali stru men ta liz za zio ni è il ter‐ 
ri bi le epi so dio della sven tu ra ta Ger tru de de I Pro mes si Sposi, in un
XVII se co lo che non vuole an co ra ri nun cia re alla sua or ga niz za zio ne
so cia le. Co stan za, dun que, ha ri ce vu to un’edu ca zio ne che le im pe di‐ 
sce di ri met te re in causa la legittimità del pro prio ma tri mo nio con un
re che lei non co no sce. E quan do Cor ra do le chie de come amerà il
suo fu tu ro sposo, Co stan za, senza bat ter ci glio gli ri spon de: «  Con
quell’amor che si con vie ne a sposa » (II, 1, v. 412) con un en de ca sil la bo
i cui ac cen ti to ni ci non la scia no alcun posto ad altre re go le che quel le
am mes se dalla legge. Ed è Cor ra do che con clu de: « la sposa ama chi
deve/ l’aman te ama chi eleg ge/ genio in que sto è l’amore, in quel la è
legge  ». Sarà solo l’aman te con ge da to, Ro ber to, che protesterà più
avan ti con tro tale rigidità: « bar ba ri nodi » (II, 3), senza tut ta via tro va‐ 
re altre so lu zio ni che que sto la men to del cuore con tro il ma tri mo nio
com bi na to che lo priva della sua amata.
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Il se con do ma tri mo nio for za to che com pa re nel se con do atto è quel lo
di Ot to ne e Gri sel da che vive ormai sola nella fo re sta. Ov via men te
Gri sel da si mo stra in fles si bi le e quan do la sua scel ta è tra il ma tri mo‐ 
nio con Ot to ne o – come quest’ul ti mo le fa cre de re – la de ca pi ta zio ne
di suo fi glio per or di ne del re, la sua po si zio ne ri sul ta ir re mo vi bi le: in
alcun modo ella si piegherà ad ac cet ta re il sa cra men to. Tut ta via tale
ma tri mo nio for za to, con tra ria men te al pre ce den te, trova ra pi da men‐ 
te la sua ri so lu zio ne all’ini zio dell’atto III. Al mo men to in cui Ot to ne
viene sma sche ra to con fi da a Gual tie ro: « Dal tuo ri pu dio […] pietà mi
nac que e poi ne nac que amore » (v. 848-849). Que sta abile giu sti fi ca‐ 
zio ne fa ri ca de re sul re tutta la responsabilità delle in sen sa te pre te se
amo ro se di Ot to ne, che viene in fi ne per do na to da Gual tie ro.

11

In fi ne du ran te il III atto as si stia mo alla ri so lu zio ne dei ma tri mo ni, i
quali pren do no tut ta via una piega ina spet ta ta. Gri sel da sco pre ina‐ 
spet ta ta men te che Co stan za, la sposa pro mes sa del re, è in na mo ra ta
di Ro ber to: ciò mette in evi den te pe ri co lo il fu tu ro ma tri mo nio del re
e la scia im ma gi na re la possibilità dell’adul te rio. La no stra Gri sel da,
seb be ne de ca du ta e umi lia ta, non si con tie ne più e si pre ci pi ta a corte
per sve la re tutto al re, non con la spe ran za di ri tor na re re gi na – pen‐ 
sie ro ormai de ca du to – ma perché con vin ta che Co stan za non sia
degna di es se re la sposa di Gual tie ro. El pi no, il ser vi to re bef far do,
pre ce de Gri sel da con l’in ten zio ne di im pri me re un tono ri di co lo
all’im mi nen te ri ve la zio ne « Ardon Ro ber to e la real sposa/ di scam‐ 
bie vo le fiam ma ; e i loro af fet ti/ udì, vide Gri sel da » di chia ra al re in
pub bli co (III, 7). Sarà que sta con fes sio ne a ri sol ve re la que stio ne in
quan to Gual tie ro acconsentirà al ma tri mo nio dei gio va ni aman ti. Tut‐ 
ta via col le gan do si in qual che modo con la « matta bestialità » del suo
an te na to boc cac ce sco, Gual tie ro sor pren de il pro prio au di to rio quan‐ 
do, ri vol gen do si a Gri sel da, escla ma «  che ti cal se Co stan za/abbia
più d’un aman te ? », cosa che non manca di far ri de re El pi no che apo‐ 
stro fa « più cor te se ma ri to ancor non vidi » (v. 1182), ge ne ran do, im‐ 
ma gi nia mo, una rea zio ne co mi ca nel pub bli co. Ugual men te pos sia mo
im ma gi na re lo stu po re di Gri sel da, sba lor di ta da que sti co stu mi igno‐ 
ti. In modo an co ra più im pre ve di bi le, Gual tie ro le fa su bi re un’ul ti ma
prova pro po nen do le di spo sa re Ot to ne: « Del fido Oton sarai con sor‐ 
te » (sc. 12, v. 1149). La ri spo sta della pa zien te Gri sel da non si fa (trop‐ 
po) at ten de re: « tua vissi e tua morrò, sposo ado ra to », re pli ca al re al
quale, per la pri mis si ma volta nella pro pria esi sten za, osa di sob be di re.
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Qui la rit mi ca del verso lega ine stri ca bil men te la morte all’amore di
Gri sel da per il suo caro sposo, alla ma nie ra di una no vel la Al ce sti.
Gual tie ro al lo ra ab bas sa le armi e calma Gri sel da. E nel li bret to di
Zeno, men tre due duet ti (Gual tie ro/Ro ber to e Gri sel da/Co stan za)
can ta no il loro amore, un coro si eleva alla glo ria del ma tri mo nio:

Ime neo, che sei d’amore 
Dolce ardor, nodo im mor ta le
Della cop pia alma reale 
Strin gi l’alma, an no da il core. (v. 1234-1237)

Se il ma tri mo nio in chiu su ra è un trat to ca rat te ri sti co del tea tro a
lieto fine, il sog get to oc cu pa in que sta Gri sel da un ruolo ina spet ta to
non sol tan to perché il li bret to si apre su un ri pu dio e si con clu de con
un inno all’imene ma anche perché il solo ri fiu to all’ob be dien za da
parte di Gri sel da, più forte della pre sun ta morte della pro pria fi glia o
di quel la im mi nen te del pro prio fi glio, più forte dell’umi lia zio ne per il
ri pu dio o dei pre pa ra ti vi di nozze della ri va le, il suo solo ri fiu to dun‐ 
que, è quel lo ad un ma tri mo nio for za to. È ciò che il ma tri mo nio è di‐ 
ven ta to a Ve ne zia17 una pre oc cu pa zio ne di mas si mo grado dopo che,
come ab bia mo già af fer ma to, il Con ci lio di Tren to ne mo di fi ca il con‐ 
te nu to. Il sog get to del ma tri mo nio su scena, a tea tro in par ti co la re, è
stato espo sto in modo chia ro nella tesi an co ra ine di ta di Va le ria Cim‐ 
mie ri in ti to la ta Femme et pou voir dans le théâtre tra gi que ita lien des
XVIe et XVIIe siècle18. Da un punto di vista isti tu zio na le, il fatto che il
Con ci lio di Tren to di chia ri l’indissolubilità del le ga me ma tri mo nia le e
im pon ga il con sen so re ci pro co degli sposi, for ni sce alla Chie sa un
nuovo po te re so cia le su scet ti bi le di en tra re in con trad di zio ne con gli
in te res si laici, po li ti ci ed eco no mi ci, e in ter pel la chia ra men te il ruolo
della donna nella società19, tema molto sen ti to a Ve ne zia dove si di‐ 
stin guo no pre co ce men te nu me ro si ed ec ce zio na li per so nag gi fem mi‐ 
ni li20. Fuori dal ma tri mo nio, sol tan to la verginità o il ce li ba to (di una
ve do va per esem pio) sono ac cet ta bi li. La scena tra gi ca – e que sto di‐ 
scor so vale per la no stra Opera – pre sen ta al pub bli co delle si tua zio ni
esem pla ri, spes so pe ri co lo se per l’or di ne so cia le. Ti zia na Ple ba ni offre
un con tri bu to fon da men ta le a tale sog get to con il suo ul ti mo e no te‐ 
vo le sag gio in ti to la to Un se co lo di sen ti men ti. Amori e con flit ti ge ne ra‐ 
zio na li nella Ve ne zia del Set te cen to (Ve ne zia, Isti tu to Ve ne to di Scien‐ 
ze, Let te re ed Arti, 2012), nel quale, gra zie ad un’ana li si mi nu zio sa di
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un cor pus con si de re vo le, in par ti co la re delle let te re fa mi lia ri e amo‐ 
ro se, mo stra che il ma tri mo nio è ormai a Ve ne zia un’isti tu zio ne in
con flit to con il sen ti men to d’amore. Ne’ Zeno ne’ la no stra Gri sel da
pos so no sot trar si a tali ar go men ta zio ni21 :

Il tea tro e la let te ra tu ra in sce na va no il dram ma im po sto dalla dura
legge del ma tri mo nio per do ve re e il sa cri fi cio degli af fet ti. […]. Se in ‐
ve ce spo stia mo la no stra at ten zio ne verso il re per to rio tea tra le della
metà del Set te cen to e sfo glia mo i li bret ti delle opere più rap pre sen ‐
ta te non solo a Ve ne zia o nelle città ita lia ne ma anche nelle ca pi ta li
eu ro pee, ci ac cor gia mo che il mo ti vo di fondo, dalle in fi ni te va rian ti
ma dalla co stan te ri pro po si zio ne, era la vit to ria dell’amore sule op po ‐
si zio ni fa mi lia ri e sulle dif fe ren ze so cia li. Ciò che si can ta va nei tea tri
di tutta Eu ro pa era la forza del sen ti men to che però, a dif fe ren za del
pas sa to, non mi nac cia va l’or di ne so cia le bensì […] crea va un or di ne
mi glio re, una comunità ri ge ne ra ta e mi glio re. E so pra tut to fe li ce.
Amore e felicità an da va no a brac cet to in que sto se co lo e il ma tri mo ‐
nio for ni va loro il viale al be ra to lungo il quale pas seg gia re pia ce vol ‐
men te. L’amore vince ed è fe li ce; at tra ver sa dei con flit ti, in con tra
osta co li ma la sua ener gia è con ta gio sa, non ha bi so gno di vio len ze,
piut to sto con ver te il ne mi co e crea al lea ti.

[…] Se l’amore vince nei dram mi gio co si […] e nelle com me die, anche
il me lo dram ma – dalla Gri sel da dello Zeno alle opere di Me ta sta sio –
con sa cra va il sen ti men to : nel fi na le, dopo l’al ter nar si di epi so di a
tinte forti che pa re va no tutti in di riz za ti a se pa ra re due cuori in na ‐
mo ra ti, si ri com po ne va un equi li brio che le vi cen de ave va no tur ba to,
in un lieto fine che è me ta fo ra dell’ar mo nia ri tro va ta tra la ra gio ne e
il sen ti men to, tra l’anima in tel le gi bi le e l’anima sen si bi le.

La svol ta sto ri ca che va lo riz za nuo va men te, nel mondo delle gran di
mo nar chie del XVII e del XVIII se co lo, l’im por tan za della nobiltà di
san gue con tro la nobiltà di cuore, si urta quin di, nella re pub bli ca dei
dogi con un mo vi men to tra ge ne ra zio ni che re sti tui sce alla sto ria di
Gri sel da una modernità inat te sa. È anche in que sta pro spet ti va edi fi‐ 
can te che si può leg ge re il di stac co sim bo leg gia to dalla de lo ca liz za‐ 
zio ne del rac con to dal nord dell’Ita lia verso il sud, sot ter fu gio spes so
uti liz za to affinché il pub bli co si senta suf fi cien te men te li be ro di giu‐ 
di ca re il con te nu to del di scor so, affinché possa sen tir si « spet ta to re e
giu di ce » come in vi ta va no i primi versi dello spet ta co lo. Nel li bret to di
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Zeno, l’ap pa ren te di sprez zo che Gual tie ro sem bra pro va re per Gri sel‐ 
da (« ben si vede che nata/ sei fra bo schi, o vil donna […] ») e so pra‐ 
tut to il ri pri sti no delle con ven zio ni ari sto cra ti che con il ma tri mo nio
fi na le della fi glia del re di Si ci lia e del fra tel lo del prin ci pe delle Pu glie,
mar ca no delle forme ar cai che sco no sciu te alla nuova società ve ne zia‐ 
na. Que sto con flit to è ef fet ti va men te stig ma tiz za to dalla già ci ta ta
quar ti na di Cor ra do: « la sposa ama chi deve/ l’aman te ama chi eleg‐ 
ge/ genio in que sto è l’amore, in quel la è legge ». Le donne – e anche
gli uo mi ni – che com pon go no il pub bli co dell’opera di Zeno de vo no
quin di tro va re il giu sto com pro mes so tra le leggi del do ve re e le leggi
dell’amore. Il ple bi sci to dell’opera di Zeno può al lo ra es se re letto
come un’ac cet ta zio ne da parte dei loro « spet ta to ri » che l’hanno giu‐ 
di ca to con for me alle pro prie aspet ta ti ve so cia li.

Tale rin no va to en tu sia smo dun que deve es se re messo in re la zio ne
con l’ade gua men to del sog get to ai nuovi in ter ro ga ti vi che ani ma no la
società Ve ne zia na. Que sto trat to è ugual men te in dis so cia bi le dalle
suc ces si ve mo der niz za zio ni mu si ca li dell’opera di Zeno che non
smet to no di riat tua liz za re il gusto dell’epoca. Se le nu me ro se ri pre se
del li bret to di Zeno te sti mo nia no il suc ces so che il poeta ce sa reo e la
sua opera ri scuo to no a Vien na e in tutta Ita lia, le mol te pli ci al te ra zio‐ 
ni del suo testo, si cu ra men te all’or di ne del gior no in ma te ria, tra du‐ 
co no così l’evo lu zio ne del mondo mu si ca le. E per re sta re a Ve ne zia,
dove fu re ci ta ta la prima rap pre sen ta zio ne di Gri sel da nel 1701, e dove
av vie ne la ri for ma dell’Opera, non all’in ter no di una qual che corte di
un mo nar ca da adu la re ma nel cuore della re pub bli ca la gu na re, vor‐ 
rem mo por ta re l’at ten zio ne sulla ver sio ne mu si ca le di una delle ul ti‐ 
mis si me22 opere di Vi val di, su un li bret to ri ma neg gia to da Gol do ni23.
L’epi so dio è co no sciu to, in par ti co lar modo perché Gol do ni ri por ta il
pro prio in con tro con Vi val di ri guar do il sog get to della Gri sel da, anche
se si deve ben te ne re pre sen te in che mi su ra l’epi so dio è scrit to per i
suoi let to ri, ov ve ro come la posterità alla quale aspi ra Gol do ni, in flui‐ 
sce sulla ri co stru zio ne sto ri ca.
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Do ve va re ci ta re in quell’anno per prima Donna la Sig. An ni na Giro, o
Gi rand fi glia di un Pa ruc chie re ori gi na rio fran ce se, la quale sendo
sco la ra di esso Vi val di chia ma vasi co mu ne men te l’An ni na del Prete
Rosso. Non aveva bella voce, non era gran vir tuo sa di Mu si ca, ma era
bella, gra zio sa: ge sti va bene (cosa rara in que’ tempi) ed aveva de’
Pro tet to ri: non ci vuole di più per me ri ta re il posto di prima Donna.
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Pre me va estre ma men te al Vi val di un Poeta per ac co mo da re, o im pa ‐
stic cia re il Dram ma a suo gusto, per met ter vi bene, o male le Arie,
che aveva altre volte can ta to la sua sco la ra; ed io, ch’era de sti na to a
tale in com ben za mi pre sen tai al Com po si to re d’or di ne del Ca va lie re
Pa dro ne. Mi ri ce vet te egli assai fred da men te. Mi prese per un no vi ‐
zio, e non s’ingannò, e non tro van do mi bene al fatto della scien za
degli Strop pia to ri de’ Dram mi, si vedea, ch’egli aveva gran vo glia di ri ‐
man dar mi. Sa pe va egli l’ap plau so, che aveva ri por ta to il mio Bel li sa ‐
rio, sa pe va la riu sci ta de’ miei in ter mez zi; ma l’im pa stic cia re un
dram ma era cosa cal co la ta da lui per dif fi ci le, e che me ri ta va un ta ‐
len to par ti co la re. […] Mi guardò egli con un sor ri so com pas sio ne vo le,
e preso in mano un li bret to: «Ecco», dice, “ecco il Dram ma, che si dee
ac co mo da re: la Gri sel da di Apo sto lo Zeno. L’Opera» sog giun se, «è
bel lis si ma: la parte della prima Donna non può es se re mi glio re; ma ci
vor reb be ro certi cam bia men ti… Se Vos si gno ria sa pes se le Re go le…
Basta; non le può sa pe re. Ecco qui, per esem pio, dopo que sta scena
te ne ra vi è un’aria can ta bi le; ma come la Si gno ra An ni na non…non
ama que sta sorta di Arie – cioè non le sa pe va can ta re – qui vor reb be
un’aria d’azio ne… che spie gas se la pas sio ne, ma che non fosse pa te ti ‐
ca, che non fosse can ta bi le». «Ho ca pi to», ri spo si, “ho ca pi to;
procurerò di ser vir la: mi fa vo ri sca il li bret to. «Ma io», ri pren de il Vi ‐
val di, «ne ho di bi so gno: non ho fi ni to i re ci ta ti vi; quan do me lo
renderà?». «“Su bi to” dico “mi fa vo ri sca un pezzo di carta, ed un ca la ‐
ma io…» «Che? Vos si gno ria si per sua de, che un’aria di opera sia, come
quel le degl’in ter mez zi!». Mi venne un poco di col le ra, e gli re pli cai
con fac cia tosta: «Mi dia il ca la ma io», e tirai di tasca una let te ra,
strac cian do da quel la un pazzo di carta bian ca. «Non vada in col le ra»,
mi disse mo de ra ta men te, «fa vo ri sca, si ac co mo di qui a que sto ta vo li ‐
no: ecco la carta, il ca la ma io, e il li bret to; fac cia a suo co mo do»; e
torna allo scri to jo, e si mette a re ci ta re il bre via rio. Leggo al lo ra at ‐
ten ta men te la scena; rac col go il sen ti men to dell’aria can ta bi le, e ne
fac cio una d’azio ne, di pas sio ne, di mo vi men to. Glie la porto, glie la
fac cio ve de re, tiene colla drit ta il bre via rio, colla si ni stra il mio fo glio,
legge piano; e fi ni to di leg ge re, getta il bre via rio in un canto, si leva,
mi ab brac cia, corre alla porta, chia ma la Si gno ra An ni na. Viene la Si ‐
gno ra An ni na, e la Si gno ra Pao li na So rel la: legge loro l’ariet ta, gri dan ‐
do forte: «L’ha fatta qui, qui l’ha fatta, l’ha fatta qui»; e nuo va men te mi
ab brac cia, e mi dice bravo, e sono di ven ta to il suo Caro, il suo Poeta,
il suo Con fi den te, e non mi ha mai più ab ban do na to. Ho poi mas sa ‐
cra to il Dram ma del Zeno quan to, e come ha vo lu to. L’Opera è an da ta
in scena, ha in con tra to un gran suc ces so24.
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Che si gni fi ca que sto « mas sa cro » ? Tra le mo di fi che più ma cro sco pi‐ 
che, no tia mo in nan zi tut to che l’Opera è am bien ta ta in Tes sa lia25 e
non in Si ci lia. Se al cu ni hanno cre du to poter ve de re in que sta de lo ca‐ 
liz za zio ne uni ca men te delle « mar gi na li dif fe ren ze »26, o ad di rit tu ra
una ma nie ra per ce de re alla moda an ti cheg gian te che in ve sti va i sog‐ 
get ti, ab bia mo già af fer ma to a de tra zio ne di una si mi le po si zio ne che,
es sen do la Tes sa lia la pa tria della re gi na Al ce sti, una tale mo di fi ca
rap pre sen ta un si gni fi ca to più pro fon do perché si ri fe ri sce alla fi gu ra
me die va le ver na co la re di Gri sel da, ad « Al ce sti che sola volle mo ri re
per il suo sposo, anche se que sti aveva il padre e la madre»27, come si
può ri tro va re sotto la piuma di Pla to ne nel Sim po sio. Il per so nag gio di
Al ce sti rin for za il mo del lo amo ro so nel ma tri mo nio che qui trova il
suo punto più alto. Inol tre, con Eu ri pi de, Al ce sti è un sog get to da tra‐ 
ge dia ed è là dove Zeno aveva scel to di ele va re il mar che se di Sa luz zo
al rango di re di Si ci lia « per mag gior nobiltà di Scena », che la nuova
scena dell’Opera di Vi val di, ov ve ro la Tes sa lia, eleva an co ra più la
nobiltà del sog get to av vi ci nan do lo al ge ne re tra gi co. È in que sta stes‐ 
sa pro spet ti va che pos sia mo in ter pre ta re la di spa ri zio ne del per so‐ 
nag gio di El pi no28, il « ser vi to re fa ce zio » di Zeno come d’al tron de il
nuovo le ga me tra Ro ber to, che è sta vol ta esso stes so il prin ci pe
(d’Atene), e suo fra tel lo Cor ra do, un amico di Gual tie ro che gli ha af fi‐ 
da to l’edu ca zio ne di sua fi glia.
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Le me mo rie di Gol do ni, in ter pre ta te nel loro cor ret to con te sto, con‐ 
fer ma no inol tre più d’uno dei noti trat ti del gusto ve ne zia no per
l’Opera: una fre ne sia pro dut ti va, una tra di zio ne orien ta ta all’imi ta zio‐ 
ne e il det ta to di arie prin ci pal men te al ser vi zio delle pro dez ze del
can tan te, per il più gran de pia ce re del pub bli co, e tutto ciò già a par‐ 
ti re della metà del XVII se co lo a Ve ne zia. Que sta moda che «gua da gna
in vocalità ciò che perde in forza dram ma ti ca»29 si trova al cen tro
dell’epi so dio gol do nia no in quan to si trat ta di un Vi val di alle prese con
la voce di An net te Gi raud. Non sap pia mo nulla dell’aria che Gol do ni
ri scri ve in qual che mi nu to se du to all’an go lo di un ta vo lo. Tut ta via
l’ana li si com pa ra ta dei due li bret ti, quel lo di Zeno e quel lo di Gol do ni,
mo stra chia ra men te che l’opera gua da gna tanto in banalità pe trar‐ 
che sche ciò che perde in densità nar ra ti va. Gol do ni in ef fet ti, ser ven‐
do si della tra spo si zio ne della sto ria in Tes sa lia, abusa, in nu me ro se
delle quat tor di ci nuove arie che scri ve, di temi co mu ni, le fa mo se arie
di baule, sog get te a es se re fa cil men te riu ti liz za te in altre opere, delle
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arie passe- partout che ogni vir tuo sa tra spor ta va con i pro pri ba ga gli.
Tra que ste pos sia mo tro va re nella Gri sel da di Gol do ni al me no quat tro
arie che trat ta no la me ta fo ra della vita come di una na vi ga zio ne du‐ 
ran te la tem pe sta: atto I, scena 3, aria di Gual tie ro  : Se ria pro cel‐ 
la/sorge dall’onde  ; atto I, scena 5, aria d’Ot to ne  : Vede or go glio sa
l’onda/ co no sce il mare in fi do ; atto II, scene 2, aria di Co stan za : Agi‐ 
ta ta da due venti/ feme l’onda in mar tur ba ta e atto III, scene 6,
un’aria d’Ot to ne, Dopo un’or ri da pro cel la/ Splen de chia ro il se re no.

Que ste arie, co no sciu te sotto il nome di arie di tem pe sta, erano to tal‐ 
men te as sen ti nel li bret to di Zeno. «  La lun ghez za dei vo ca liz zi, il
cam bio dei re gi stri, l’al ter nan za di gamme ascen den ti e di scen den ti,
le pic co le fi gu re ri pe tu te, la suc ces sio ne delle note acute e dei vo ca‐ 
liz zi com pres si in quel le gravi, il tu mul to dei tril li e l’ur gen za dei ritmi
sin co pa ti co sti tui sco no al tret tan ti modi cor ren te men te im pie ga ti per
de scri ve re la tem pe sta in mare, con i suoi si bi li, le sue bur ra sche, i
suoi ulu la ti, le sue grida, l’in fran ger si delle sue onde e le sue piog ge di
spuma strap pa te al mare»30. Uno spi ri to ma le vo lo po treb be fa cil‐ 
men te im ma gi na re che si trat ta pro prio una di que ste arie senza con‐ 
si sten za nar ra ti va, e pro ba bil men te pre pa ra ta in an ti ci po, che Gol do‐
ni pro po ne a Vi val di.
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Air de Co stan za, acte II, scène 2 
Agi ta ta da due venti 
Freme l’onda in mar tur ba to 
E ‘l noc chie ro spa ven ta to
Già s’aspet ta a nau fra gar 
Dal do ve re e dall’amore 
Com bat tu to que sto core 
Non re si ste e par che ceda 
E co min ci a di spe rar31.

I ri ma neg gia men ti di Gol do ni sono nu me ro si so pra tut to nell’atto II, in
par ti co lar modo a causa dell’eli mi na zio ne del per so nag gio di El pi no,
che ri chie de la ri scrit tu ra di nu me ro se scene. Il tema del ma tri mo nio,
tanto pre sen te nel li bret to di Zeno, sem bra per der si nell’am bien ta zio‐ 
ne del XVIII se co lo anche se, come ab bia mo visto, il re cu pe ro della
sto ria di Al ce sti, la sposa più in na mo ra ta dell’antichità, e la messa in
va lo re della quar ti na fi na le sul ma tri mo nio, qui posta come fi na le as‐ 
so lu to, mo stra che il tema è lon ta no dall’es se re fuori moda. La sto ria
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di Gri sel da sem bra all’im prov vi so non sol tan to sol le va re una delle
que stio ni che su sci ta no il più pro fon do in te res se della società ve ne‐ 
zia na del XVIII se co lo – può il ma tri mo nio es se re fe li ce? – ma for ni re
anche una ri spo sta se guen do il cuore della gioventù – si, può es se re
un ma tri mo nio fe li ce se si trat ta di un ma tri mo nio d’amore.

Epi lo go20

Vor re mo qui con clu de re con un ri man do all’aria del dia vo lo della
Grisélidis di Mas se net. Bizet, nel 1870 ini zia la com po si zio ne di una
Grisélidis che in se gui to ab ban do na. Mas se net ri pren de il sog get to,
co no sciu to in Fran cia sia gra zie ad uno dei Con tes de la Mère l’Oye di
Per rault che alla tra di zio ne delle Opere ita lia ne del XVIII se co lo. Il
sog get to di Mas se net è piut to sto lon ta no della sto ria ori gi na le poiché
si svol ge in una Sa luz zo pro vin cia le, inol tre la fedeltà di Grisélidis è
messa a dura prova dal dia vo lo che ap pro fit ta dell’as sen za del mar‐ 
che se par ti to per le Cro cia te. Tre atti per que sta fiaba li ri ca fran ce se,
in cui il dia vo lo tenta la straor di na ria fedeltà di Grisélidis ma ni fe stan‐ 
do si ini zial men te con i trat ti di una pro ca ce Orien ta le, come la nuova
sposa che il mar che se avreb be scel to du ran te la Cro cia ta; in se gui to
rav vi van do l’amore di Alain, un pa sto re poeta in na mo ra to di Grisélidis
fin dall’in fan zia, e in fi ne si mu lan do il ra pi men to di suo fi glio Louis da
parte di un pi ra ta che esige un bacio per la scia re salva la vita al ra gaz‐ 
zo. Ten ta zio ni vane, come im ma gi nia mo. L’opera è crea ta nel Théatre
Na tio nal de l’Opéra Co mi que nel 1901 e ri scuo te un enor me suc ces so,
in par ti co la re gra zie alla pre sen za dello sca bro so per so nag gio del dia‐ 
vo lo. Ora giu sta men te, dato che la virtù es sen zia le di Grisélidis è la
sua fedeltà ma tri mo nia le, non sol tan to il dia vo lo si ac ca ni sce in va no
verso que sta Pe ne lo pe mo der na ma deve, lui stes so, far fron te alle
pro prie in ces san ti in si die co niu ga li, co stret to com’è da una sposa “in‐ 
fer na le”. Perciò l’obiet ti vo di com pro met te re Grisélidis che egli si fissa
gli con sen te di al lon ta nar si della sua pro pria mo glie. È una delle arie
più ce le bri dell’Opera di Mas se net, Loin de sa femme qu’on est bien,
che apre la prima scena dell’atto II:
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Loin de sa femme qu’on est bien !  
Il n’est qu’un bo n heur, sur mon âme !  
Et tous les au tres font pitié:  
C’est vivre loin de sa moitié.  
On est si bien, loin de sa femme!  
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NOTE DE FIN

1 G. Boc cac cio, De ca me ron, Vit to re Bran ca (a cura di), Let te ra tu ra Ita lia na
Ei nau di, To ri no, p.879, (edi zio ne di ri fe ri men to UTET, To ri no, 1956).

2 Por zia e Ipsi cra tea, con tra ria men te ad Al ce sti, sono pre sen ti nel Trion fo
d’Amore di Pe trar ca (III, vv.  28-31) e nel De Cla ris mu lie ri bus di Boc cac cio.
L’ag giun ta pe trar che sca del per so nag gio di Al ce sti è quin di una “novità”.

3 Per tutte le con si de ra zio ni in ma te ria si veda la nota 1.

L’ab sen ce est le suprême bien.  
Loin de sa femme qu’on est bien !  
Aucun souci ne vous réclame.  
On est si bien loin de sa femme! 
Ni bruit, ni ja loux en tre tien!  
Plus de que rel les pour un rien.  
Et le temps passe comme un rêve!  
Loin de sa femme qu’on est bien!  
Aucun souci ne vous réclame.  
On s’ac cor de tou jours, on s’aime  
Pour deux. C’est le vrai  
Loin de sa femme qu’on est bien !  
Il n’est qu’un bo n heur, sur mon âme !  
Et tous les au tres font pitié:  
C’est vivre loin de sa moitié.  
Comme on est bien loin de sa femme!

Cer ta men te, il ma tri mo nio in Fran cia all’ini zio del XX se co lo è de bi to‐ 
re, in al cu ne delle sue più il lu stri rap pre sen ta zio ni, al tea tro di La bi‐ 
che, al trian go lo delle infedeltà co niu ga li e alle si tua zio ni grot te sche e
pa ra dos sa li. Pa ra dos sal men te l’umore e l’in so len za del tea tro bor ghe‐ 
se, la de ri sio ne del dia vo lo di Mas se net sem bra no ri con giun ger si con
l’ul ti mis si mo pa ra gra fo dell’ul ti ma no vel la del De ca me ron, lo stes so
che il ri go re mo ra le e re li gio so si era af fret ta to a na scon de re fin dal
XIV se co lo per dare alle mogli un mo del lo di virtù scol pi to all’in se gna
delle con ven zio ni più ri go ro se. Il dia vo lo di Mas se net trac cia in fi ne
una linea su tutta la tra di zio ne ma ni po la tri ce del rac con to boc cac ce‐ 
sco, gli re sti tui sce la sua iro nia e si oc cu pa di re sti tui re al ma tri mo nio
l’umanità dei suoi bat ti bec chi quo ti dia ni.
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lo Fa ver za ni, « Tra vaux et do cu men ts » n°46, Pa ri gi PUV, 2010, p. 339-348.

7 Circa que sto ca pi to lo, pro fon da men te stu dia to, si veda in par ti co la re l’ar ti‐ 
co lo di Chia ra Cri stia ni e le sue in di ca zio ni bi blio gra fi che su Zeno in « Aspi‐ 
ra zio ni tra gi che nel me lo dram ma di Apo sto lo Zeno : il caso della Me ro pe » in
L’Opéra ou le triom phe des Rei nes. Tragédie et opéra, Tra vaux et do cu men ts
n°53, Università di Pa ri gi 8, 2012, p. 35-46.

8 La par ti tu ra mu si ca le è an da ta per du ta.

9 Jean- François Lat ta ri co, «  “All’uso di Ve ne zia”. Présences du spec ta teur
dans les préfaces de quel ques li bret ti per mu si ca vénitiens (1637-1677)  » in
Les tra ces du spec ta teur. XVIIe- XVIIIe siècles, Françoise De croi set te, (a cura
di), Pa ri gi, PUV, 2006, p. 51. [La tra du zio ne è no stra].

10 Su quest’opera in par ti co la re, si veda Rei n hard Strohm, L’opera ita lia na
nel Set te cen to, Ve ne zia, Mar si lio, 1991, e in par ti co la re la prima parte, ca pi to‐ 
lo 4, « Zeno/ A.M. Bo non ci ni e Zeno/ A. Scar lat ti : Gri sel da (1718 e 1721) » p.
73-93. Strohm si basa inol tre su D. J. Grout, « La Gri sel da di Zeno e il li bret to
dell’opera di Scar lat ti », Nuova Ri vi sta Mu si ca le Ita lia na, II, 1968, p. 207-225.

11 Il vo lu me Dram mi per mu si ca, To ri no, UTET, vol. 2, 1958 sarà il no stro ri fe‐ 
ri men to per le ci ta zio ni del testo di Zeno. La Gri sel da è alle p. 521-621.

12 Le tre più ce le bri ver sio ni di Gri sel da sono trat ta te nell’opera di Isa bel le
Moin drot, L’opéra séria ou le règne des ca stra ts, « Les che mins de la mu si‐ 
que », Pa ri gi, Fa yard, 1993, in par ti co la re quel le di Bo non ci ni, Scar lat ti e Vi‐ 
val di.
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13 Il ma tri mo nio è ele va to al rango di sa cra men to all’oc ca sio ne del quar to
Con ci lio del La te ra no, nel 1215.

14 La Chie sa è aper ta men te osti le alle se con de nozze a par ti re dal Con ci lio
di Tren to. Si veda Jean Gau de met, Le ma ria ge en Oc ci dent. Les mœurs et le
droit, Pa ri gi, Edi tions du Cerf, 1987.

15 Ri cor dia mo  : «  Co stan za  : prin ci pes sa, aman te di Ro ber to./ Cor ra do  :
prin ci pe di Pu glia./ Ro ber to  : suo fra tel mi no re, aman te di Co stan za./
Otone  : ca va lier si ci lia no, aman te di Gri sel da./ El pi no  : servo fa ce to di
Corte./ Eve rar do  : fi gliuo lo di Gual tie ro e di Gri sel da, bam bi no che non
parla ».

16 Circa il va lo re di sa cra men to che il ma tri mo nio as su me nella società
post- tridentina, si veda O. Nic co li, La vita re li gio sa nell’Ita lia mo der na,
Roma, Ca roc ci, 2008.

17 Si veda per esem pio Gino Ben zo ni, Ve ne zia nel’età della Con tro ri for ma,
To ri no, Mur sia, 1973 ; Anna Bel la vi tis, Identité, ma ria ge, mobilité so cia le. Ci‐ 
toyen nes et ci toyens à Ve ni se au XVIe siècle, Roma, Edi tions de l’Ecole
française de Rome, 2001.

18 V. Cim mie ri, Femme et pou voir dans le théâtre tra gi que ita lien des XVIe et
XVIIe siècle, Tesi di dot to ra to so ste nu ta pres so l’Università di To lo sa II-Le
Mi rail, 2013. Il tema è af fron ta to nella terza parte, in par ti co la re alle p. 344-
420.

19 Pen sia mo a trat ta ti come l’Uf fi cio della donna ma ri ta ta (1583) di Ora zio
Bel lan ti o l’In sti tu zio ne della sposa (1587) di Pie tro Bel mon ti.

20 La ma te ria è im men sa. Ci tia mo il re cen te ar ti co lo di Clai re Le sa ge,
« Fem mes de let tres à Ve ni se aux XVI et XVII siècles : Mo de ra ta Fonte, Lu‐ 
cre zia Ma ri nel la, Ar can ge la Ta ra bot ti », Clio n°13, To lo sa, Pres ses Uni ver si‐ 
tai res du Mi rail, 2011, p. 135-144.

21 Trat to dalle p. 121-123.

22 La prima Opera di Vi val di, Ot to ne in villa è del 1713. Al ritmo di circa
un’Opera all’anno, Gri sel da (1735) è la sua ven ti cin que si ma ap pe na prima di
Ca to ne in Utica (1737) e Ro smi ra fe de le (1738) tre anni prima della sua morte.

23 Anche se nes su no dei suoi ar ti co li trat ta della Gri sel da, si veda re la ti va‐ 
men te alle re la zio ni tra Gol do ni e la mu si ca, l’omag gio a Jac ques Joly in ti to‐ 
la to Mu si ques gol do nien nes, Pa ri gi, Outre- Monts, 1995.
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24 C. GOL DO NI, Me mo rie ita lia ne. Pre fa zio ni e po le mi che, vol. III, a cura di
Ro ber ta Tur chi, Ve ne zia, Mar si lio, 2008, p. 240-242.

25 Or lan di ni, nel 1720, è il primo ad ope ra re que sta tra sla zio ne ma la sua
Gri sel da non ri scuo te il suc ces so di quel la di Vi val di. L’Opera cambierà il
pro prio ti to lo per tre volte, rap pre sen ta ta a Man to va du ran te il car ne va le
nel 1717, ri pre sa sotto il ti to lo de La co stan za trion fan te a Re ca na ti, du ran te il
Car ne va le 1720, in un adat ta men to di Ti naz zo li e ri pre sa in fi ne a Ve ne zia nel
mag gio 1720, in un nuovo adat ta men to sotto il ti to lo di Gri sel da.

26 G. MU RE SU, Gol do ni e il me lo dram ma  : il ri fa ci men to della Gri sel da di
Apo sto lo Zeno, in Ras se gna della Let te ra tu ra ita lia na, anno 1983, serie VII, n°
3 , Fi ren ze, San so ni, sett- dic. 1981, p. 483.

27 Pla to ne, Sim po sio o Sull’Amore, Mi la no, Fel tri nel li, 1995, p. 49.

28 Il per so nag gio è as sen te già in Scar lat ti : « Nel dram ma per mu si ca que‐ 
ste parti erano ormai di ve nu te un’an ti ca glia » (R. Strohm, op. cit.,  p. 81).

29 Jean- François Lat ta ri co, ibid., p.47. [La tra du zio ne è no stra].

30 I. Moin drot, op. cit., p. 200-201. [La tra du zio ne è no stra].

31 Que sto verso con clu si vo è una ci ta zio ne espli ci ta dell’ul ti mo verso del so‐ 
net to CL X X XIX di Pe trar ca, Passa la nave mia colma d’oblio  : «  tal ch’in co‐ 
min cio a de spe rar del porto ». Il so net to, in realtà, è ce le bre gra zie anche
alla sua co stru zio ne bi na ria che cor ri spon de al si gni fi ca to stes so dell’aria.

RÉSUMÉS

Italiano
Una delle più ce le bri no vel le del De ca me ro ne, l’ul ti ma, ha co no sciu to un no‐ 
te vo le suc ces so fin dal Tre cen to ovun que in Eu ro pa e in par ti co la re in Ita lia.
Tut ta via la sto ria di Gri sel da resta un sog get to am bi guo, ec ces si va men te
vio len to per es se re una com me dia, e dal fi na le trop po lieto per en tra re nel
tea tro tra gi co del Set te cen to. Nell’Opera, non è Me ta sta sio ma Apo sto lo
Zeno che, fin dal 1701, ri por ta in voga a Ve ne zia il per so nag gio di Gri sel da.
L’ar ti co lo si pro po ne ini zial men te di ana liz za re il li bret to di Zeno per mo‐ 
stra re come egli metta l’ac cen to su una delle pre oc cu pa zio ni at tua li della
società ve ne zia na, ov ve ro lo sta tu to ma tri mo nia le nato dal Con ci lio di Tren‐ 
to, e le sue re la ti ve con se guen ze socio- culturali. Nella tra di zio ne dell’enor‐ 
me suc ces so dell’opera di Zeno, circa una ven ti na di opere sono mu si ca te
nel Set te cen to, in par ti co la re da Al bi no ni, Scar lat ti, Bo non ci ni o Vi val di.
Quest’ul ti mo si ispi ra ad un li bret to ri ma neg gia to da Gol do ni, che ci fornirà
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il pre te sto, nella se con da parte dell’ar ti co lo, per ad af fron ta re la di men sio ne
mu si ca le e let te ra ria delle ver sio ni di Gri sel da all’Opera.

English
From among the most fam ous novel las of the De cameron, the last one has
en joyed a huge suc cess since the XIV cen tury any where in Europe and par‐ 
tic u larly in Italy. Nev er the less, the story of Griselda con tin ues to be an am‐ 
bigu ous topic: it is ex cess ively vi ol ent to be a com edy and it has a too joy ful
final to form part of the tra gic theater of the XVII cen tury. In the Opera, it is
not Meta sta sio but Apostolo Zeno who, since 1701, brings back in vogue to
Venice the char ac ter of Griselda. The paper ini tially pro poses to ana lyze
Zeno’s lib retto to demon strate how it points out a top ical con cern of the
Vene tian so ci ety: mar ital status set up by the Coun cil of Trento and its so‐ 
ciocul tural con sequences. In the af ter math of the great suc cess of Zeno’s
Opera, some thing about twenty works are put in music in the XVIII cen tury,
par tic u larly by Al binoni, Scar let, Bonon cini or Viv aldi. The last men tioned is
in spired by a lib retto re worked by Gol doni that will provideus with the ar‐
gu ment to deal, in the second part of the paper, with the mu sical and lit er‐ 
ary di men sion of the ver sions of Griselda to the Opera.
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