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1*
  Testi in poesia 

Francesco Petrarca

Rerum vulgarium fragmenta, XVI1 
 
 Movesi il vecchierel canuto et biancho
 del dolce loco ov’à sua età fornita
 et da la famigliuola sbigottita
 che vede il caro padre venir manco;
 
5 indi trahendo poi l’antiquo fianco
 per l’extreme giornate di sua vita,
 quanto più pò, col buon voler s’aita,
 rotto dagli anni, et dal camino stanco;
 
 et viene a Roma, seguendo ’l desio,
10 per mirar la sembianza di Colui
 ch’ancor lassù nel ciel vedere spera:
 
 così, lasso, talor vo cerchand’io,
 donna, quanto è possibile, in altrui
 la disiata vostra forma vera.

Esercizio 1 Parafrasi della poesia

Punti chiave
	■ Breve introduzione al testo
	■ Introduzione al Canzoniere
	■ Parafrasi della lirica

* Traccia estratta dalle prove ufficiali TFA 2012. 



4 Parte Prima Italiano

Svolgimento
La lirica in oggetto, la XVI del Canzoniere di Francesco Petrarca, fu probabil-
mente composta in occasione del viaggio compiuto dal poeta a Roma nel 1337. 
Si tratta di un componimento poetico compreso nella prima parte dei Rerum 
vulgarium fragmenta, opera che, com’è noto, si articola in 366 liriche – sonetti, 
canzoni, sestine, ballate e madrigali – distribuite in due gruppi comprendenti, 
rispettivamente, le liriche “in vita” e “in morte” di Laura; al Canzoniere il poeta 
lavorò dal 1342 circa fino alla morte. La forma canzoniere, macrotesto in cui 
le liriche rivelano interconnessioni e sono leggibili in chiave diegetica, trovò 
proprio nell’opera di Petrarca il suo modello ideale, cui faranno riferimento i 
petrarchisti italiani e stranieri del Quattrocento e del Cinquecento.
Il poeta, nei quattordici versi del sonetto, si paragona a un anziano pellegrino 
che, lasciata la sua famiglia e i luoghi in cui ha trascorso tutta la vita, si reca a 
Roma, per concedersi la visione della Veronica, ovvero il panno con cui una 
delle pie donne, Veronica appunto, avrebbe asciugato il sangue di Gesù, nella 
speranza di trovare in quella reliquia la vera immagine di Cristo; alla stessa 
maniera, Petrarca desidera trovare il volto della donna amata.

Parafrasi del testo. Il vecchierello canuto e dai capelli bianchi si allontana dal 
caro luogo dove ha trascorso tutta la sua vita e dalla sua famigliola, sgomenta 
nel vedere il caro padre andar via; e da lì, trascinando negli ultimi giorni della 
vita il suo vecchio corpo, si aiuta per quanto può con la sua buona volontà, 
sfinito dall’età e stanco per il cammino; e giunge a Roma, seguendo il suo desi-
derio, per ammirare l’aspetto di chi spera di vedere in Paradiso: così io, ohimé, 
vado cercando, o donna, per quanto possibile, in altre donne la vostra reale e 
tanto desiderata immagine.

Esercizio 2 Metro e schema delle rime

Punti chiave
	■ Forma strofica
	■ Caratteristiche generali del sonetto
	■ Schema delle rime

Svolgimento
Si tratta di un sonetto, forma strofica che Petrarca predilige – basti pensare 
che 317 delle 366 liriche del Canzoniere sono proprio sonetti – e che, com’è 
noto, si compone di quattrodici versi endecasillabi articolati in quattro strofe, 
due quartine seguite da due terzine. Lo schema di rime delle quartine, origi-
nariamente ABAB/ABAB, ovvero a rima alternata, diventa a partire dalla po-
esia stilnovistica ABBA/ABBA, con rima incrociata; le terzine, invece, possono 
presentare diverse combinazioni e seguire lo schema CDC/DCD (a rime alter-
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ne), CDE/CDE (a rime replicate, che possono anche presentarsi nella versione 
CDE/DCE, con inversione delle prime due nella seconda terzina) o CDE/EDC 
(a rime invertite). Nel caso del componimento petrarchesco in oggetto lo sche-
ma di rime è il seguente: ABBA/ABBA/CDE/CDE; siamo, quindi, in presenza 
di due quartine a rime incrociate seguite da due terzine a rime replicate.

Esercizio 3 Figure retoriche principali

Punti chiave
	■ Individuazione della similitudine su cui è incentrato il sonetto
	■ Figure retoriche principali
	■ Analisi del lessico

Svolgimento
Il sonetto è incentrato su un’ampia e unica similitudine, come rivela il v. 12 (così, 
lasso, talor vo cerchand’io) grazie al quale si palesa la volontà del poeta di accostarsi 
e paragonarsi a un vecchio pellegrino che si reca a Roma mosso dal desiderio di 
vedere il panno con cui una delle pie donne, Veronica, avrebbe asciugato il san-
gue di Gesù, nella speranza di trovare in quella reliquia l’immagine di Cristo che 
spera di vedere, un giorno, in Paradiso. Petrarca, infatti, alla stregua del vecchierel 
canuto et biancho (v. 1) va cercando nel volto delle altre donne la vera immagine 
della donna amata, che confida di vedere presto, non in cielo, ma in terra. Quan-
to alle altre figure retoriche riconoscibili nel testo, si rilevano una sineddoche al 
v. 5 (l’antiquo fianco), in cui il poeta si riferisce all’intero corpo del vecchio rimar-
candone solo una parte, e un chiasmo al v. 8 (rotto dagli anni, e dal camino stanco), 
che dà grande risalto ai due aggettivi “rotto” e “stanco” che qui si incrociano. 
Nel sonetto emergono, poi, particolari scelte linguistiche e stilistiche tipiche del 
linguaggio di Petrarca, caratterizzato da quello che è stato definito dagli studiosi 
“monolinguismo”, distante dal “plurilinguismo” della Divina commedia dantesca. 
Interessante l’uso della coppia sinonimica degli aggettivi canuto et biancho (v. 1), 
nonché il ricorso a vezzeggiativi quali il vecchierel (v. 1) o la famigliuola (v. 3).

Esercizio 4 La poesia contiene alcuni temi tipici della poesia 
petrarchesca. Il candidato li illustri con opportune citazioni, 
individuando le parole chiave

Punti chiave
	■ Temi principali del componimento
	■ Parole chiave 
	■ Interpretazioni della lirica



6 Parte Prima Italiano

Svolgimento
Echeggiando il canto XXXI del Paradiso di Dante, in cui si riscontra un’ana-
loga similitudine, attraverso la quale il poeta paragona la sua insaziabile fame 
di Dio a quella di un un pellegrino in estasi di fronte alla Veronica, il sonetto 
petrarchesco affronta il tema della lontananza, presente anche in altri compo-
nimenti che si collocano in questa parte dei Rerum vulgarium fragmenta. Sacro 
e profano duettano in questa come in altre liriche petrarchesche, rimandano 
a un’antitesi più profonda: quella fra amore per Dio e attaccamento a Laura 
e all’amore terreno. Quest’ultimo tema è centrale anche nel sonetto III del 
Canzoniere, Era il giorno ch’al sol si scoloraro. Ricche di implicazioni a livello di 
significato sono le simmetrie fra il vecchierel canuto et biancho (v. 1) da una parte 
e l’io del poeta dall’altra: il primo viene a Roma, seguendo ’l desio (v. 9), laddove il 
suo “desio” – una delle parole chiave della lirica – è quello di mirar la sembianza 
di Cristo, che confida di conoscere in Paradiso; il secondo, rivolgendosi alla 
sua donna, le confida di essere alla ricerca della disiata vostra forma vera (v. 14) 
e di andare cercando nel volto di ogni altra donna il suo volto. A un secondo 
livello di interpretazione non può non essere sottolineato il tema del viaggio 
spirituale: il sonetto si configura, in tal senso, come un testo allegorico in cui il 
viaggio può intendersi come il percorso di un’anima verso la morte o verso l’a-
more. Parole chiave che rimandano al tema del viaggio sono movesi (v. 1), viene 
(v. 9), vo (v. 12), laddove la tensione del poeta verso la ricerca dell’immagine 
della sua donna è espressa con l’uso del verbo “andare” al presente seguito dal 
gerundio (cerchand’io) per indicare il protrarsi dell’azione, secondo un pro-
cedimento molto noto all’epoca e attestato più volte in Petrarca. Nel sonetto, 
quindi, coesistono la dimensione spirituale e quella terrena, il momento ele-
giaco e sentimentale – presente soprattutto nella prima quartina, incentrata 
sugli affetti familiari, e rappresentato dall’uso di vezzeggiativi (il vecchierel, v. 1; 
la famigliuola, v. 3), oltre che di aggettivi quali “dolce” (dolce loco, v. 2) o “caro” 
(caro padre, v. 4) – e il momento tragico ed eroico, quello del viaggio che il 
vecchio pellegrino compie trahendo poi l’antiquo fianco (v. 5), durante quello che 
sembrerebbe essere l’ultimo segmento della sua vita (per l’extreme giornate di sua 
vita, v. 6). Tutto, quindi, all’insegna della complessità, questo componimento 
petrarchesco si presta a più interpretazioni ed è un mirabile saggio della poe-
tica di Petrarca.



2  Ludovico Ariosto

Orlando furioso, canto I, ottave 1-4

 1

Le donne, i cavallier, l’arme, gli amori,
le cortesie, l’audaci imprese io canto,
che furo al tempo che passaro i Mori
d’Africa il mare, e in Francia nocquer tanto,
seguendo l’ire e i giovenil furori
d’Agramante lor re, che si diè vanto
di vendicar la morte di Troiano
sopra re Carlo imperator romano.

 2

Dirò d’Orlando in un medesmo tratto
cosa non detta in prosa mai né in rima:
che per amor venne in furore e matto,
d’uom che sì saggio era stimato prima;
se da colei che tal quasi m’ha fatto,
che ’l poco ingegno ad or ad or mi lima,
me ne sarà però tanto concesso,
che mi basti a finir quanto ho promesso.

 3

Piacciavi, generosa Erculea prole,
ornamento e splendor del secol nostro,
Ippolito, aggradir questo che vuole
e darvi sol può l’umil servo vostro.
Quel ch’io vi debbo, posso di parole
pagare in parte, e d’opera d’inchiostro;
né che poco io vi dia da imputar sono;
che quanto io posso dar, tutto vi dono.
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 4

Voi sentirete fra i più degni eroi,
che nominar con laude m’apparecchio,
ricordar quel Ruggier, che fu di voi
e de’ vostri avi illustri il ceppo vecchio.
L’alto valore e’ chiari gesti suoi
vi farò udir, se voi mi date orecchio,
e vostri alti pensier cedino un poco,
sì che tra lor miei versi abbiano loco.

Esercizio 1 Esponi il contenuto informativo delle quattro otta-
ve presentate, evidenziandone le parole chiave

Punti chiave
	■ La protasi e i due filoni evocati nella prima ottava
	■ La novità del personaggio di Orlando
	■ L’invocazione alla donna amata
	■ La dedica e il rapporto problematico con la corte

Svolgimento
La prima ottava del brano è tutta incentrata sui due filoni principali dell’ope-
ra: le vicende guerresche, che caratterizzano lo scontro epico tra i Mori e i pa-
ladini di Carlo Magno, e le avventure amorose, che vedono quegli stessi paladi-
ni perdersi in un groviglio di episodi, in preda alla passione per varie donne. Il 
primo filone è suggestivamente evocato dapprima da tre termini chiave, tutti 
presenti nei primi due versi (i cavallier, l’arme, l’audaci imprese); successivamente, 
e in maniera più esplicita e circostanziata, tali vicende sono ricordate attraver-
so brevi cenni alle ire del re dei Mori Agramante e al suo scontro con il re cri-
stiano Carlo. Il secondo filone, costituito dalle vicende amorose, viene evocato 
nei primi due versi da altri tre termini chiave (Le donne, gli amori, le cortesie) e 
successivamente ripreso nella seconda ottava, lì dove si parla del protagonista, 
il paladino Orlando, cui l’autore ha voluto attribuire caratteristiche del tutto 
peculiari: egli, incrollabile campione della fede e della Cristianità, è reso paz-
zo dall’amore per una donna e le vicende di questa degradazione costituisco-
no buona parte della trama del poema. L’assoluta novità di tale parabola nel 
solco della tradizione cavalleresca viene, significativamente, rimarcata dalla 
parola chiave matto (2, v. 3), che costituisce un sorprendente scarto rispetto al 
registro stilistico del proemio. Nella seconda parte della seconda strofa trova 
posto l’invocazione, non più indirizzata alla Musa, ma alla donna amata dal 
poeta, il quale, quindi, si presenta agli occhi del pubblico accomunato al gran-
de paladino Orlando. La dedica al cardinale Ippolito d’Este trova posto nelle 
ultime due strofe del proemio, dove si fa cenno alle vicende di Ruggero, il pa-
ladino capostipite della famiglia estense (i termini chiave qui sono senz’altro 






