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Éva Vígh 

L' IDEA DELL'AMORE PLATONICO NLL CORTEGIANO 

DEL CASTIGLIONE 

Preliminari  

I1 libro del Cortegiano, codice fondamentale della 

societé ariatocratica delle corti rinascimentali, costitui 

una'tipologia ideologico-etica e culturale che rifletteva 

norme vigenti fino al XVIII secolo. La creazione del pro- 

totipo del perfetto cortegiano era lo scopo della prescelta 

compagnia radunata nel castello urbinate dei Montefeltro, 

cioé il descrivere "la forma di cortigiania pia conveniente 

a gentilomo che viva in corte de' principi, per la qual 

egli possa e sappia perfettamento loro servire in ogni 

cosa ragionevole ". 1  Questo cortigiano, formato con parole 

conformi alle esigenze della societá cortigiana, doveva 

essere esperto anche nel tema dell'amore, non soltanto 

nel campo del comportamento cortese ma  anche a livello del 

discorso elevato, raffina.to, che era proprio delle corti. 

Quale ruolo avevano avuto le "questioni d'amore" e i ra- 

gionamenti amorosi nei discorsi cortigiani, e quali im-

portanti precedenti letterari aveva it Cortegiano possono 

essere dimostrati con molti esempi e non solo italiani: 

per esempio le tenzoni della "scuola siciliana" sulla fe- 
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nomenologia dell'amorel  il concetto stilnovistico c3ell'arnore 

ed infine il 
	

famoso V libro del Filocolo boccaccesco, 

in cui le tredici "que st ioni d' arnore " 2  di origine pro- 

venzale costituivano la forma  mentis del discorso nella 

societó. di corte. 

Castiglione adattó una tradizione plurisecolare ina 

in modo del tutto particolare, soprattutto per quello che 

concerne l'accesso filosofico del IV libro del Cortigiano  

nel tema dell'amore. Allo stesso tempo, nel III libro - in 

cui il Castiglione tratta dell'amor cortese - si servi nei 

dialoghi del tema,delle espressioni e del termini specifi- 

ci dei trattati e della poesia d'amore. Sebbene ra,ffinate 

siano  he osservazioni psicologiche dell'opera, non dif- 

ferisce troppo dagli schemi ripetuti fin da Ovidio. Se si 

vuole, in questi capitoli, é la Venere terrestre, figlia 

di Giove e Dione, 	che parla. L'amante deve parlare con 

la forze degli occhi "perché que' vivi spirti che escono 

per li occhi, dove sono indirizzati come saetta al segno, 

naturalmente penetrano al core come a una stanza..." 3 . 

Benché il Castiglione, anche nell'esposizione della dottrina 

platonica dell'amore si soffermi sull'importanza degli 

occhi, dato che la bellezza giunge all'anima attraverso 

gli occhi, tratta della genesi dell'amor sensuale.. 

Anche i famosi poeti della "scuola siciliana" avevano 

la stessa op :i.nione sulla nascita dell'ar,ore. Giacomo da 

Lentino, ii "notaro", in una tenzone ragiona co61: 
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Amor é uno desio the ven da core 

per abondanza di gran piacimento; 

e li occhi in prima generan l'amore 

e lo core li da nutricamento. 

La concezione della poesia stilnovistica sulla ge- 

nesi dell'amore é simile, non ie;norando, certo, la dif- 

ferenza in quanto gli stilnovisti argomentavano molto piú 

"filosoficamente", offrivano un'immagine molto piú comples- 

sa e sublimata dell'amore di quanto non offrissero i "sici- 

liani". Negli stilnovisti 

Foco d'amore in gentil cor s'apprende 

come lo proclama il Guinizelli nella sua famosissima poe- 

sia. Anche i poeti dello stilnuovo partivano dal concetto 

dell'amor cortese ma nel loro caso - soprattutto parago- 

nandoli con i "siciliani" - si puó osservare il processo 

di idealizzazione dell'amore. Con i ragionamenti filosofici 

giungevano alla contemplazione immateriale della bellezza, 

e 1'amore nato in questo modo "suscita 1'immagine di una 

donna la, cui bellezza tutta spirituale é manifestazione 

divina, e forma tangibile della presenza di Dio fra le 

creature della terra". 4  Anche l'amore concepito in senso 

stilnovistico trae origine da un corpo veduto la cui pura 

' idea arriva fino all' intelletto come nella filosofia pla- 

tonica. L'amore prende luogo soltanto nel cuore nobile, 

in tal modo soltanto certe persone sono capaci di questo 
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sentimento. Dante stesso accenna al fatto che 

Amore e '1 cor gentil nono una coca. 

L'interpretazione transcendente dell'amore é un pensiero 

nettamente platonico: "in animis quippe Deorum et hominum 

•sedem suum locat, neque tamen in quibuslibet animus: nam 

si duram animi offenderit habitum, sufugit; sin autem 

nitem mollemquem habitat."5  Non é ormai Iontana quella 

considerazione dichiaratamente platonica che avré grande 

influenza sulla poesia del Cinquecento. Eugenio Garin ha 

precisato che "il gusto platonico fa ricercare in Italia 

i poeti dello 'stil nuovo'n 6 . 

Per quanto riguarda la poesia amorosa del Petrarca 

potremmo citare le sue rime sulla nascita e sul potere del-

l'amore. L'influsso del Petrarca é specialmente rintraccia-

bile nei capitoli del Cortegiano  sull'amore. Nella prima 

quartina del sonetto 140 it Petrarca ripete i pensieri da 

lui spesso ripresi: 

Amor che nel penser i2io vive e regna 

e '1 suo seggio maggior nel mio cor tene, 

talor armato ne la fronte vene, 

ivi si loca, et ivi pon sua insegna. 

Nel Cortegiano  - eccetto ilIV libro dell'amor.pla- 

tonico - la concezione dell'amore del Castiglione, sia nel 

contenuto sia nei mezzi espressivi, ripete be tesi e gli 
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schemi della letteratura amorosa, conosciuti da secoli. 

Il Castiglione prese dagli stilnovisti, per esempio, la 

tesi della genesi dell'amor terrestre. Potrebbe essere la 

parafrasi di certe poesie stilnovostiche quando nel Cor- 

tegiano  scrive cosi: "... perché que, vivi spirti che 

escono per gli occhi... a poco a poco ondando e ritornan- 

do questi messaggieri la via. per gli occhi al core e ri- 

portando l'esca e '1 focile di bellezza, e di grazia, a.ccen- 

dono col vento del desiderio di quel foco che tanto arde e 

mai  non finisce di consumare, perché sempre gli apportano 

materya di speranza per nutrirlo". r  

Nel Cortegiano na.turalmente il neoplatonismo rinasci- 

mentale costituisce la base filosofica. Il "risorgere" del 

platonismo risale al XV secolo quando, mediante traduzioni 

e commentari di prim'ordine, si conobbe il pensiero di 1'la.- 

tone e anche quello dei neoplatonici nella stretta cerchia 

degli iunanisti e letterati. La maggior novitá e origina.litá 

del neoplatonismo rinascimentale sta nel fatto che i pensa- 

tori dell'Accademia. Fiorentina avevano l'intenzione di 

riconciliare il platonismo con la..teologia e l'etica cris- 

tiana, cioé, intendevano crj.stianizza.re  Platone ovvero pla- 

tonizzare il pensiero cristiano. 

I1 com.m.ento Supra lo amore del Ficino é it testo base 

dal punto di vista della. filosofia platon:ica d'amore, in 

cui Amore costituisce la pietra angolare delle ricerche 

neoplatoniche. Questa é la categoria centrale che influiva 

grandemente su tutta la vita intellettuale e artistica del 

tempo e dei decenni successivi. IVel sistemn teologico del 
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Picino la filosofia platonica non é altro che la via 

per cui l'anima puó ascendere a Dio, e l'amore é la parte 

centrale che illumina il buio, rianima i morti, dá forma 

all'informe, perfeziona l'imperfetto. I1 Ficino poteva 

trovare un richiamo aperto nel Convivio  di Platone nel 

collegare la religione cristiana con le idee del platonismo: 

"sed horum gratia unumquemque decet summa pietate Deos 

colere, et alios ad hoc exhortari... ut quemadmodum nos 

dux noster Amor et imperator admonet". 8  

Naturalmente nel caso dei poeti cinquecenteschi la 

concezione platonica dell'amore non costituiva un sistema 

filosofico unito; piúttosto un certo tipo di attitudine 

filoéofica. Quando parliamo di neoplatonismo rinascimenta-

le dobbiamo tener presente che non si tratta semplicemente 

di una corrente filosofica, 9  ma di un atteggiamento, di 

una moda che penetrava in tutti i campi della cultura e 

del costume e intendeva mettere in evidenza il gusto e la 

nozione raffinata. Si potrebbero citare esempi dalla lette- 

ratura e dalle belle arti lO  in cui il platonismo servi di 

contenuto ideologico mediante it quale i poeti e gli ar- 

tisti cercavano di superare il concetto dell'amore sensuale, 

con la cui interpretazione astratta, transcendentale, "vedeva- 

no, innanzi tutto, spiegato ed espresso il segreto della 

creazione artistica. La misteriosa duplice natura dell'ar-

tista, il suo abbandono al mondo dellé apparenze sensibili 

ed it suo continuo superarlo ed oltrepassarlo sembra che 

ora p'ossano venir concepiti e, in questa concezione, vera- 



- 161 - 

mente giustificati ". 11  Lrnst Ca.ssirer sostiene qui quel • 

pensiero che fu rappresentato da Michelangelo con la forza 

della poesia: 

Per fido esempio alla mia vocazione 

nel parto mi fu data la bellezza, 

Che d'ambo 1 'arti m'é lucerna e specchio; 

/Michelangelo, Rime, XCIV./ 

I1 poeta, l'artista, é, dunque, il mediatore tra it visibi- 

le e l'invisibile, tra il sensibile e l'insensibile, tra 

1'umano e il divino. 

I ragionamenti neoplatonici facevano parte della cul- 

tura dell'élite rinascimentale. I1 ne.oplatoniemo non era 

una dottrina per il popolo. Questa era filosofia raffinata, 

aliena dalla vita quotidiana, che mostrava un'immagine subli- 

mata della vita compiendosi nella sfera della pura spiri- 

tualitá; e il momento letterario della filosofia neoplato- 

nica troy; it suo pubblico e i suoi seguaci tra i lettera- 

ti e gli artisti delle corti. Tanto piu - come e stato gia 

ricordato - per ché rispecchiava un certo sentimento di 

vita, un certo "avvicinamento alle cose e alla natura entro 

cui cogliere il mondo e l'aspirazione al divino e la pre- 

senza del divino nel mondo". 12  

I1 neoplatonismo del Cortegiano  

IJeanche i discorsi della compagnia colta della corte 
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urbinate potevano fare a meno dei ragionairienti neopla-

tonici. I1 IV libro /capp. I-LXVI/ del Cortegiano parla 

decisamente in termini filosofici dell'amore, amore tra.tta- 

to nei capitoli precedenti nella sua realtá sensuale. I1 

porre a livello platonico questo sentimento serviva evi- 

dentemente allo scopo di tracciare 1'immagine .transcendente 

dell'amor cortese, astratta dalla re altá, di come e di co sa 

si deve e conviene parlare ne 11'ambito aristocratico. E 

tali discorsi filosofeggianti o pseudofilosofici avevano 

luogo pressole corti rinascimentali: "le platonisme apparait 

a cette occasion comme une nouvelle forme de casistique 

amoureuse permettant á la haute société de se démarquer 

idealement de toute forme d'amour vulgaire, et de se soustrai- 

re, de la part de la censure ecclésiastique, á toute condamna- 

tion, tout en conservant jouissance de ses usages gala.nts" 13  

constata José Guidi. 

Il Castiglione - facendo parlare it Bembo, it maggior 

competente dell'argomento in senso letterario - tocca subi-

to it problems-base della question , it ra.pporto amore - 

bellezza.: "Dico a.dunque che, secondo che dagii antichi 

savi é diffinito amor non é altro che un certo desiderio  

de fruir la bellezza". 14  L'amore nasce dalla bellezza, dal 

desiderio della .  bellezza. I1 Bembo precisa dettagliatamente 

gi. negli Asolani che it desiderio é soltanto un vaneggia-

mento vano, l'ainore non puó prender origine dal desiderio, 

dato che si possono desiderare solamente core conosciute. 

In tal modo al Castiglione spettava ormai it definire della 
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tesi• senza alcuna spiegazione: "il desiderio non appetisce 

se non le cose conosciute, bisogna sempre che la. cognizion 

preceda il desiderio." 15  Il desiderio, invece, che ténde 

al buono per natura non lo riconosce perché é cieco. Per 

questo é necessario analizzare la problematica dells cu - 

gnizione:  cognizione che puó realizzarsi attrraverso tre 

graduazioni del conoscere nel sistema ca.stiglionesco: per 

mezzo del senso /da questo nasce it desiderio "il quale a 

noi é comune con gli animali bruti" 16 /, per mezzo della. 

ragione  /che é del tutto umano, siccome per mezzo della 

ragione é data la possibilitá di acelta/, e mediante 1'in- 

telletto  /che genera la. volontá./. Questa volontá., contra- 

riamente al senso limitato a conoscere esclusivamente le • 

cose sensibili, si rivolge alfa contemplazione delle cose 

intelligibili. In conseguenza "Porno, di natura razionale, 

posto come mezzo fra questi due estremi, pó per sua ele- 

zione, inclinandosi al senso o ver° elevandosi al l° in- 

telletto, accostarsi ai desideri or dell'una or dell'alLra. 

parte ". 17  Il Castiglione sviluppa i raodi del deaidoi•:io della 

bellezza oltremodo sistematicamente e concettosalaeiite; quasi 

una veri dimostrazione - almeno l'evidente esigenza di 

questa - si nasconde nei ragionűrr.enti del discorso corti- 

giano, i quali avrebbero a.mrnes.so  anche ponsieri molt° pici 

superficiali. 

I1 Castigliune dá anche la rrreve de.i:cnizione  Jella bel-

lezza la quale non é al Lro che it "nome universECle" di í,u L Le 

quelle cose "che son coillpuste con uuna 1rro c orzionG e Jeb: L u 
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temperamento ". 18  Questa qualitá della bellezza, secondo 

la qud.le "ó un ínflusso della bontá. divina", 	una tesi 

.f.ondamentale. Questo "influsso", cioé rif lesso, 

presente anche in ricino quando constata che ogmi sapienza 

é etata data all'intel:=.etto perché, mediante l'amore, questo 

intelletto volto a Dio risplendesse di luce divina. La 

bellezza ha un'importanza primaria perché la üontó. divina 

adorna con grazia e con "splendor mirabile" soltanto it 

viso bello. 

	 la beltó. divina 

Qui manifeati il tuo  bel volto umano; 

/Michelangelo, Rime, CCVI./ 

I1 rapporto fra bellezza e bontó.é una tesi molto in- 

portante in Castiglione : la bellezza non esiste senza 

bontó. "e perció is bellezza estrinseca é vero segno della 

bontó. intrinseca". 19  I1 desiderio di godere la bellezza 

condorda . praticamente con la. teoria pla.tonico/ ficiniana 

del duplice Eros/Venere. Picino teorizza, analogamente al . 

duplice Eros platonico, come ciascuna. Venere viene accom- 

pagnata da un desiderio radel;uato it quale invita. la Venere 

celeste a comprendere la bellezza divina, mentre invita 

quella terrestre a procreare la stessa bellezza nei'corpi.- 

La Venere celeste sta nell'intelletto e dall'intelletto é 

alieno ogni accoppiamento col corpo materiale. Idel Cortegiano  

questa tesi serve - al livello del puro razioc:inio filoso- 
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fico - á rifiutare l'amore sensuale, visto che questo non  

esorta. alla contemplazione delle cose intel.ligibili. La  

bellezza, infatti, dopo aver attirato g1á. sguar0d, "per  

quelli penetrando s'imprime nell'anima.", e l'anima a sun  

volta viene ~ resa "dal  desiderio  di fruir 	' 	~ z~;  ~~ , ` "  ~ . 	 quea ~ a. belle ~, 

La bellezza del corpo, invece, ha uxr'irr:portaiizn secondo1•iü,  

e si possono cormnettere gra.vi errori se :i.nvece della  

contemplazione spirituale 	é condotta dai sensi, .  

cioé da11.a prima g,raduazione della cognizione. I1 L'embo  

negli Asolani forrnuló che l'amore, considerando lo scope,  

puó esser buono o rio, e lo scopo rio é la consevuenza del 

fatto che "essi /gli amanti/ nello amore piú il sense set;uono  

che la ragione ".  21  Sia il Castiglione che il Bembo si ser-  

vivano di un'immagine ficiniana, dato che il Picino nel  

suo commento a Platone bia.sima it fatto che si trascuri  

la contemplazione e si preferisca la bellezza del corpo 

aha bellezza spirituale. Secondo 1a definizione concisa 

di Platóne "pravus autem est am•a.tor ille.vulLaris, qui 

corpus  macis quam an:i.mum amat ".  22  

Questa teoria ebbe larga diffusione e popolaritii ilel-  

l'ambiente letterario-artistico tramite la volgarizza.ziorre 

dei letterati insigni, e non in ultimo luogo per l'opera 

•del Castiglione. La. concezione della Venere duplice con- 

cordata attentamente con l'etica cristiana, in fin dei cont:i, 

consentl l'amore di entrambi i tipi, supposto che lo scopo 

fosse la ricerca dell'imuna.gine della bellezza celeste, cioé  

l'ascensione dell'anima a Dio.  
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Nei poe t i p la.t o-pe trarcheggiant i del '500  e anche 

nelle anti figurative l'ascensione a Dio é un terra centrale: 

L'amor di quel ch'i'parlo in alto aspira; 

Donna., e dissimil troppo, e mal conviensi 

Arder di quella al cor saggio e virile. 

L'una tire al cielo, e l'altro in terra tira; 

Nell'alma 1'un, l'altro abita ne'sensi, 

E l'arco tire. a core basso e  vile. 

/Miche lange l o , Rime , XCl/ 

In questi versi si tratta di un pensiero pla.tonico 

eccesivamente semplificato dove il contenuto, la giuátif i- 

cazione, la ragione d'essere dell'amore viene dato dal pla- 

tonismo, il petrarchismo, invece, dá alfa  forma, "tutta. una . 

ricca e brillante casistica psicologica, e un frasario ad 

hoc, elegantissimo". 23  

I1 Castiglione stesso si esprimeva in questo stile 

elegante e ben provato del linguaggio d'amore fin dal Pet-

rarca, benché in questi capitoli di carattere di dimostra-

zione filosofica it discorso sia necessariamente pia logico, 

pia conseguente, si serve di termini propri della filosofia 

rispetto agli altri capitoli, agli altri tervi del Cortegiano. 

Allo stesso tempo, de ogni riga rioulta che it Castiglione 

e pia letterato che filosofo, vero é che non si rivendicava 

mai titolo del genere. 
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I1 Castiglione cristianizza attentamente ogni pentie.ro 

platonico al pari del Ticino, la cui influenza diretta. ri- 

sulta evidente anche nei ragionamenti in cui °.i  paris del- 

1'ascensione dell'anima a Dio. Quest'aacensione ti realiz- 

za per mezzo dell'amore nato  dalia bellezza, attravoroo di-

verse graduazioni. I,'amore spiritual° aiuta a gituzl;ere a 

un grado sempre pia alto, semp.ro pia sublime. Idel Pi.ciiio 

1'anima si avvicinava a Dio con la contemplazione del mondo  

fisico, e dopo aver ricevuto altri raggi di luue puó co-  

noacere anche le cose sublimi. Ii Castiglione inveco - al 

livello della pura idea platonica - sviluppa is formazione 

dell'idea della bellezza universale: quando 1'amante "cu- 

mulando insieme tutte le bellezze fara un concetto univer- 

sale o ridurra la moltitudine d'esse alla 	di quella 

sola che generalmente sopra la umana natura si °pande; e 

cosi non piú la bellezza particular d'una donna, ma uq ella. 

universale, che tutti i corpi adorns, cuntemplora; „.24 

Forso ii Picino stesso non dedusse tanto chiaraxnente e fode].- 

mente da 1'latone il concetto della, bellezza a. livello del- 

l'idea. Socrate nel Convivio dice quale é la via giuttapoi 

conoscere l'amore: "Quando vero ab his aliquis leE;á.time 

amando ascendent, illud ipsum pulchrum auapicere incipit, 

forme iam finom a.ttingit. Hoc eat profocto ad amatoria recto 

pergere vel ab alio duci, quando videlicet qui abhiA pulchr.ia 

gratia pulchri illiun a.scendere incipit, quasi  quibusdam 

gradibu° utenp,, atque ab uno priinum in duo tríznti.ens, et 

a duobus in omnia, quae pulchra. punt, corpora;  ab  his omnici 
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officia pulchra, a pulchri.e of.ficis ad doctrinua pulchras  

conversus, o. doctrinis denique multis in i.11nnr i.psiu7  

pulchri doctrina : atque ita demwn, quid ipsu.m pulchrwn  

pit, contemplatur." ~ ~ Per mezzo di Bros ai pu giunf;ere  

alla contemplazione della bellezza in aé ("Leona, ciué  

- nella versione cristianizzatu. dal Picino/Cuat:il;liono -  

Amore é quell'intermedia.rio che eleva 1'FU ►i.mn a.l.la belle:szu  

univereale divine, alla fine,  ti Die. Castiglione introduce  .  

in categoria della. felicitá, come punto fi.n.zrle cho nel  

Ficino é uguale con l'aaaorbi_mento del lume d i.vino. L'tunnnte  

deve aupe.rare in sé l'amore aensl.tal.e "sot;unndo per in sublime  

strada drieto alla guida che lo conduce a1 termine della.  

vera.felicitá; .... e cosi... si rivolge in sé stesso per  

contemplar quella /bellezza/ che si vede con gli occhi dellu.  

mente „ Z6 •  

La tesi di questrr. introversion /cap. LXV:CIZ/ e lo  

sviluppo ulteriore di questa ra.pprementano, it vertice, in  

sense fil.osofico, di tutta in concezione d'a«ore coati.li.u-  

nesca. '1'uttá la, tesi, ins:i.eme con la gra.dazione della parte  

concettuale e con la distinta spiegnzione filosofica di  

alto livello : ►.ettera.rio, é oltro modo oistemati.czr,  

convincente. Allo steeao tempo la c.r:i stianiz.:az.i.une compit!to,  

cosciente dell'elernento platonico - forse non é ttxlmetrte pa-

lese in nessun'altra parte del discorao. L'anima. Iirif'iuotu  

da.gli errori terrestri "rivolL;oncluai allzti contcir,l,lu?,ior1 del-

la sua propria sustanzia... vede in se ate:ma un r,.ii;gio di  

quel luume che é in vera imagine del.la bellezzt.1 angelica a  
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lei communicata, . ... e rapita dal splendor di quella luce  

comincia ad infiammarsi... per il desiderio d'unirsi con 

quella, parendole aver trovato l'orma di Dio, nella con- 

templazion del quale, come nel suo beato fine, cerca di 

ripoearsi; ". 27  Vale a dire, 1'amore nato dal desiderio 

della bellezza diventa cosi lo scopo dell'a.scensione a 

Dio. A questo livello della cognizione "1'amore dona al- 

l'anima maggior felicitá; ché, secondo che dalla bellezza 

particular d'un corpo la guida alla bellezza universal di 

tutti i corpi, cosi in ultimo grado di perfezione dallo 

intelletto particular la guida allo intelletto universale". 28  

Nel santo fuoco dell'amore divino 1'anima non ha piú bisogno 

della ragione, comprende tutte.le cose intelligibili, e qui 

"gode quella súprema felicitá che dai sensi é incomprensi- 

bile."~9  

La felicitá,, dall'altro canto, non ha tanta funzione 

nel Castiglione quanto nella "teologia platonica" ficiniana.  

I1 

 

Ficino nel Sopra lo amore,interpretando le osservezioni 

di Agathon sulle quattro virtú cardinali dell'Eros, mette 

l'accento sul commento di queste virtú dell'Amore /saggezza, 

giustizia, sobrietá., audacia/ le quali mostrano la via 

- con la direzione della saggezza - per ottenere 	vera 

felicitá. I1 Castiglione accenna soltanto da assioma al 

fatto che l'anima code nel vero amor divino "quella suprema  

felicitá, che dai sensi é incomprensibile". Questa suprema 

felicitá prende origine dalla bellezza ideale.  

Le belle cose acquistano la loro qualita dall'  idea della  
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bellezza: "tutte le altre cose belle son belle perché da 

lei partecipen la sua bellezza", perché la bellezza in sé 

stessa "é principio d'ogni altra bellezza". 3°  I1 Castiglione 

precisa qui, anche se non dettagliatamente, it concetto 

della bont&. La categoria della bontó non ha tanta impor- 

tanza in lui quarto, p.es., in Francesco Cattani da Diacceti, 

almeno non l'eleva al livello dell'etica. Con la dichiara-

zione "questa é quella bellezza indistinta della somma 

bontó"31  il Castiglione constata semplicemente che la bel-

lezza é identica alla bontó, senza che questa dichiarazione 

abbia avuto precedenti filosofici o interpretazioni ulteriori 

nel Cortegiano. 

Dopo aver fatto menzione sommarig della bontó, it 

Castiglione riprende l'argomento dell'amor felice facendo 

percepire la funzione e l'importanza dell'amor platonico 

con la metafora molto frequents del fuoco che purifies,: 

"come il foco material° affina l' oro, cosi questo foco 

santissimo nelle anime distrugge e consuma ció che v'é di 

morta.le e vivifica e fa bella quella parte celeste, che in 

esse prima era dal senso mortificata e sepulta". 32  

Altrove stabilisce che la funzione dell'amor ideale, 

che consegue da.11a qualita assolutamente buona e bella di 

questo, é quella di perfezionare l'uomo, vale a dire, la 

funzione dell'arnore é la eublimazione delt'essere moteria .le, 

.l'innalzamento in una sfera opirituale dove le anime si 

purificano "in quella viva fiamma che consuma ogni bruttozza 

materiale". 33  L'amore viene paragonato qui al fuoco, al rogo 

accentuando coal, con esempi mitologico-biblici, it carattere 
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atemporale del paragone: "Questo é ii rogo, nel quale  

scrivono i poeti esser arso Ercule nella sommita del  

monte Oeta e per tal incendio dopo morte esser restato  

divino ed immortale; questo é l'ardente rubo di Mosé, le  

lingue dispartite di foco, 1'infiammato carro di Elia", 34  

ohe raddoppia la felicitá. dell'anima. In questi e nei  

seguenti oommenti il Castiglione intende fare effetto con  

la forza della preghiera, piúttosto che con serrati ragionamen  

ti filosofici: "Indrioiamo adunque tutti i pensieri e le  

f orze . dell'anima nostra a questo santissimo lume che ci  

mostra la via che al oiel conduce;". 35  

Risuona un verso di un sonetto petrarchesco  

	 un dolce lume  

ohe mi mostra la via ch'al ciel conduce;  

Ma questo non é 1'unico motivo petrarchesco nel Cortegiano.  

E di afflato petrarchesco anche il motivo mare tempestoso  c--~ 

porto sicuro.  Quando lo scopo finale del desíderio sta nel-  

la vera bellezza divina il Castiglione si serve di nuovo  

di un'imznagine poetica tipicamente petrarchesca: "vero  

riposo nelle fatiche, .., porto sicurissimo  nelle torbide  

procelle del tempestoso mar  di questa vit a". 36  Questa ci-

tazione é come se fosse una parafrasi di taluni sonetti  

del Petrarca, benché si possano leggere nel Cortegiano  

anche altri petrarchismi nei capitoli sull'amore. Tanto  

• per pórtare alcuni esempi del motivo molto fre.quente anche  



., 172 - 

nel Canzoniere: 

• Tranquillo  porto avea mootrato Amor 

a la mia linpua e  torbida tempesta 

/Ca,nzoniere , 317./ 

e  ancora 

Passa la nave mia colma d'oblio 

per aspro mare  	 

/Canzoniere, 189./ 

Tra si contrt,ti.ri venti in frale barca 

mi  trove in alto mar  	 

/Canzoniere, 132./ 

Non d'atra e tempoostoJa onda marina  

fuggio in porlo 

/Canzoniere, 151./ 

La  vera apoteosi dell'amore é i1 capitolo TOCX  del  

Cortegiano; allo stesso tempo .é  un capitolo conclusivo- 

esplica.tivo con 1'intenzione di riempire le lacune del 

contesto filosofico. 

Vale la pena di fermare l'attenzione qui su un altro 

motive platonico. Amore  che nasce "dalla unione della bel-

lezza e bontá e sapienza" é "mezzo tra le cose celesti e 

le.terrene... rivolgendo le menti de' mortali al suo 
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principio /all'Amore/, con quello le congiungi". 37,  Questa 

funzione di medium dell'Amore é il punto cardinale della 

concezione amorosa platonica e neáplatonica. In Platone 

Eros é uno dei daemon "interpretatur et traiicit humana 

ad Deos, divina ad homines: ... in utroque medio constituta 

totum complet, ut universum secum ipso tali vinculo con- 

nectatur". 38  In Castiglione ,suona cost: "tu /Amore/ di 

concordia unisci gli elementi". 39 Quest'accesso e soprattutto 

le immagini seguenti, mescolate con immagini lucreziane, 

conferiscono all'amore una concezione panteistica: "Tu le 

cose separate aduni, alle imperfette dai la perfezione, 

alli dissimili la similitudine... alla terra i frutti, al 

mar la tranquillitá., al cielo il lume vitale". 4o  

I1 Castiglione qui rinuncia del tutto alle dimostrazio- 

ni filosofiche; inneggia con l'estasi all'amore, a. un sen- 

timento che innalza ogni vivente alla sfera del puro intel- 

letto. 

Tl tono del discorso si é elevato di grado in grado 

dai termini filosofici, attraverso le allusioni mistiche, 

al sacro discorso estatico, parallelamente con la conduzione 

dell'idea dell'amore platonico dalla realtá materiale alle 

regioni spirituali. Accanto a Platone, Petrarca, Ficino e 

ad altri, entra cosi nel pensiero castiglionesco il mistico, 

la sacra religiositá; si manifesta, cosl lo scopo di tutto 

il ragionamento filosofico, cioé la ra.ppresentazione pla- 

tonica della fede e dell'etica cristiana, in altre parole, 

il rendere "presentabile" it pensiero platonico mediante i 
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principi cristiani. Nel Cortegiano, d'altronde, nel campo 

dell'idealismo politico e in quello dell'idea platonica 

dell'amore, la carica ideolrogicommlsi;ificante é la pia 

f orte. 41  La mistificazione - quasi la sopravalutazione 

dell'amore - caratterizza prima di tutto gli ultimi capi- 

toli del IV libro, quando l'accesso religioso-mistico 

sostituisce i ragionamenti filosofici. I1 discorso, nel- 

l'ambito della sacra religiositá, segue lo schema tradiziona- 

le della preghiera - come se fosse una lauda -, quando dopo 

l'invocazione all'Amore /Tu, bellissimo, bonissimo, ea.- 

pientissimo.../ segue la glorificazione /Tu padre sei di 

veri piaceri, delle grazie, della pace.../, e giunge cool 

al pregare, parte sostanziale della preghiera /Signor, 

d'udir i nostri prieghi, infundi te stesso nei nostri cori 

e col splendor del tuo santissimo foco illumina le nostre 

tenebre e come fidata guida in quepto cieco labirinto 

mostraci it vero camino/. 

Secondo questa lunga pregYiiera del capitolo LXX Amor rappre- 

senta la giusta via nel labirinto della vita terrestre. Amor 

é- da Dio - che libera l'uomo dalla miseria dei sensi, e 

nel fuoco purificatore /"in quella viva fiammal'/ liberandosi 

dalla. "bruttezza materiale" puó unirsi con la bellezza di- 

vina. La meta trattata nei capitoli precedenti con attitu- 

dine filosofica qui diventa una preghiera crietiana a Amore- 

Dio, mantenendo i centrali termini filosofici. Qui viene 

espressa, dichiaratamente, l'intenzione del Castiglione di 

riconciliare e unire la religiositá con la dottrina platonica 
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dell'amore, certo, sulle orme del Ficino e del Bembo. 

Il tono estatico del discorso viene interrotto dal 

capitolo seguente, quando ci troviamo di nuovo in ambiente 

cortigiano, e, anche se i cortigiani sono influenzati dagli 

argomenti uditi, cessato "il sacro furor amoroso", secondo 

il Bembo Amor non vuole che i suoi segreti siano ancora di 

'piú scopsyti.  

A proposito dell'idea platonica del7.'amore il Castiglio-

ne procede similmente agli altri motivi base del Cortegiano. 

Partendo dalla concreta situazione socialmente determinata, 

arriva all'elaborazione del quadro ideale, e intanto, adope- 

ra in modo del tutto particolare il bagaglio spiritúale 

, offertogli dalla cultura c.lá.ssica e contemporanea. 

Ai precedenti .ideologici, alle fonti supposte e reali, 

alluse giá it Cian nella sua introduzione fondamentale al 

Cortegiano. 42  Vale la pena di prestare attenzione all'uso 

concordistico delle fonti. Corrispondentemente alla fún- 

zione fondamentale dell'idea dell'amore vengono applicati 

gli exempla  e gli auctoritates dal Castiglione. Accanto agli 

esempi pagani, mitologici - quasi da una versione cristioniz- 

zata - fa menzione del topos scritturale /cfr. l'esempio del 

fv.oco purificante/. L'intenzione concordistica di Platone 

e del pens:iero antico con la teologia cristiana diventa evi- 

dente in modo esplicito proprio quando consideriamo lo scopo 

ideologico degli esempi. Nel caso del. Castiglione rende dif- 

f icile la situazione il fatto che dobbiamo prendo:oe in con- 

siderazione non soltanto i precedenti filósofici, ma anche 

- e forse in primo luogo - quelli letterari. Tanto piú che 
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nel sollevare e nel rispondere delle queationi fil000fiche 

non vi é molto di originals. A7.lo s -tesno tempo la voluta 

e neeessaria, sempl:ifi,caz.i one della, tprminologia e di tutta 

La struttura dialettica 	non é venuta a acopáto della 

teoria, platonica, anzi, tramite la volf;arizzazione castiglio- 

nesca - e nelle altre manifestazioni della trattatistica 

sul tema dell'amore - questo rogonamento di caratere fon- 

damentalmente estetico contribui alla percezione clei prin-

cipi estetici del tardo Rinascimento. Il maggior merito di 

tale trattatistica é, anche secondo Cesare Vasoli, il fatto 

che l'elogio della_bellezza pla.tonica fu trasportato, nel 

corso del XVI secolo, sempre pia coscienterriente al livello 

concreto dell'arte. 43  

L'importanza dell'idea amorosa del Cortegiano é da 

cercare appunto qui. Nel genere filosofico-letterario dei 

trattati d'amore l'importanza del Castiglione, per dirin. 

con Piero Floriani, "sta tutto proprio nell'aver sussunto 

in maniera non strumentale ma organica la teoria neopla- 

tonica nel quadro dei riferimenti ideologici di un  per-

sonaggio non 'separato' rispetto alla storia". 44 Da que st o 

punto di vista il discorso castiglionesco puó esser inter- 

pretato come un connotato di un certo ambiente sociale ben 

determinato e circoscritto. I1 tema dell'amore e della 

bellezza divina - come abbiamo gia notato - era la carat- 

.teriatica di un ambiente culturale molto colto e raffinato. 

Questo genere di raziocinio é, dunque, dedicato a rispecchia-

re il. gusto della cerchia intelletti!a1e delle accademie e 
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Belle corti. L'ambientazione stessa - e non soltanto nel 

caso del Castiglione ma anche in quello degli Asolani del 

Bembo - non puó essere irrelevante. Per it cortigiano,per 

una personalitá che svolge un'importante attivitá politic o-

etica , it raziocinio sull'amor platonico "non é metafi-

sica, ma teologia morale, volta a. dare un suggello di le-

gittimitá profonda alla professione". 45  Cost riceve accento 

anche it valore morale, sociale del cortigiano. 

L'idea dell'amore platonico, alto stesso tempo, non 

aveva molto in comune con la reale situazione politica. 

Non pochi studiosi, da Burckhardt a Quondam, hanno richiaf-

mato l'attenzione a questo fatto. 46  Gli anni che correvano 

tra la composizione /1514/ e la pubblicazione della versio-

ne definitiva' /1528/ del Cortegiano, portavano ca.mbiamenti 

radicali nella vita politica italian. Nel campo spiritua-

le, invece, Italia dava l'impressione di una continuitá e 

immutabilitá relative. Anche la trattatistica d'amore ci 

offra un esempio della continuitá, spirituale, dato che 

l'amorosa filosofia, per dirla con Francesco Patrizi, dei 

diversi autori era presente a diverso livello nella vita 

letteraria.italiana anche se con intensitá diversa.  

La critica é assolutamente d'accordo nel fatto che ac-

canto agli Asolani del Bembo, I1 Libro del Cortegiano del 

Castiglione é l'interpretazione pia complassa e di pia alto 

livello ideologico-letterario della problematica. Tasso,che 

contribui lui stesso al chiarímento delle questioni chiave 

della, trattatistica d'amore, in un dialogo ne I1 Malpiglio, 
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ovvero della Corte presagi la fama al Castiglione, veri- 

ficato anche dalla posterita: "Na  stimo gia, che il Cas-

tiglione  volesse scrivere agli uomini de' suoi tempi sola.- 

mente.. . perché la bellezza de'suoi scritti merita, che da á  

tutte 1'etá sia letta, e da tutte lodata, e mentre dure- 

ranno le Corti, mentre dureranno i Principi, le - donne, e 

í cavalieri insieme si raccoglieranno, mentre valore, e 

cortesia avranno albergo negli animi nostri, fara in pregio 

il nome del Castiglione ".47 
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