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coLLoQUI DI SCUOLA
E EDUCAZIONE INFANTILE NEL XVI SECOLO

di Franz Bicrkirc

All'inizio dcl XVI secolo, gli dlicvi dcl primo collcgio di stucli urna-
nistici di Liegi destavano l'ammirazionc dcgli stranicri: <<A Licgi rove'
rctc bambini di sctte anni che parlano latino; ngazzi non ancora quilt-
tordiccnni capaci di scrivcrc in prosa c in vcsi cosi benc dl potcr com-
pctcrc con qualunque oratorc o poctaD. Cià chc accadc a Licgi c chc
sbalordiscc un awcduto testimonc comc Gcorgcs Macropcdiusr si ri'
pctc in altrc città, soprattutto in qucllc dovc i l;ratclli dclla vitn comu-
nc gestiscono scuolc e attuano una pedagogia già indirizzata sulla via
dcll'umanesimo, basata sul costantc cscrcizio degli allicvi suddivisi in
classi. Johanncs Sturm, il fondatorc dcl ginnasio di Strasburgo, ha la'
sciato, ncl suo resoconto agli <scolarchi> dclla città, una clescrizionc
molto dettagliaSa dei metodi adottati dai geronin'riti di Licgi - origi-
nari dclla scuola di Bois-lc-Duc, a(filiata a quclla di |)cvcntcr - ai tcmpi
in cui arrchc lui cra loro allicvo. Egli stcsso si ispirô a qlrcsto sistcma
pcdagogico da cui dcrivano in larga misura anchc i progratnnri dci pri'
mi collcgi gesuitici, sebbcnc un altro modcllo - <,lo stilc di Parigi> -

scmbri avcr ampiamcnte nutrito la pcdagogia dei Padri2.

I. Il ktino: scconda o prinra lingn?

Il nostro intcnto non è di tornare <alle origini dclla pcdagogia dci
gesuitir>, ma di capirc comc i pedagoghi del XVI sccolo abbiano irro-

I L. I-lafkin, bs frèrcs dc h uic co,r,t,tune tle h lvlaison Saint'Jcriutc lc Liègc (1495'

1595), ia qBulletin dc l'Institut Ârchéologiquc Liégcois", LXV, 1945' p. )2.
2 C. Codina Mir, ;11x parcs dc h pédagogie du Juuites- La anotlns I'afisiensis>',

lnst i tutum l-I istoricum SJ., Roma 1968.
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ccduto pcr crcarc ncll'apprcndimento dcl latino qucll'automatismo che
i profcssori di lingue modcrnc ccrcano oggi di ottencrc con i loro al-
licvi ncl caso di una lingua straniera. Il parallclo non è casuale. Pcr
gli studcnti dcl XVI sccolo il latino è una lingua srranicra:

In clrc modo - si chicdcJolrannes Sturm) - igiovani romani c grcci
potcvano accluisirc cosi rapidamcntc l:r capacità di csprimcrsi? Il fatto è chc
anchc in casa, fin dalla culla, ncl scno dclla madrc, imparavano a vagirc; che
lc balic li tcncvano in braccio quando ancora non sapcvano parlare c via via
clrc divcntavano più grandi li corrcggevano non appcna lc loro forze si accrc-
sccvâno; lc domcstichc inscgnavano loro lc primc parole e li facevano giocarc
non solo pcr divcrtirli nra pcr cscrcitarli ncll 'uso dcl latino. Qucsti vantaggi
vcnivano rirff<lrznti cLri rapporti quotidiani con i coctani, dai cui gioclri c di-
scorsi ortmvano ncl urorrclo dcl banrbino nuovi oggctti e nuovc parolc pcr
irtdicarli. Qucsto rnodo di apprcnclcrc non csiste più pcr i giovani di oggi.
Non ci sono più tra di noi gcnitori, domestici, conosccnti, cittadini, magi-
st r:rti chc p'.rrlino Iatino.

Il ncccssario, quindi, invcntarc un mctodo nuovo per instaurarc un
autcntico bilinguismo, un bilinguismo attivo - per usare un'espressio-
nc cara agli attuali profcssori di lingua - chc porri gli allicvi a una
padronanza dclla scconda lingua pari in tutto a quclla dclla loro lingua
nradrc, cosi chc possxno farc a mcno di parlarla, fino a rinunciarvi dc-
finif.ivanrcntc. E comunque qucsro ilsogno di nrolti umanisti, in prinis
di Erasmo, noto pcr la sua avvcrsionc per qualunque lingua che non
fossc il latino. Ed è pcr questo chc farcmo riferimento proprio al prin-
cipc clegli um{nisti, ilutorevolc tcorico di pratichc pcdagogichc, autore
cli ntrmcrosc opcrc prcsto divcnutc testi scolastici, per illustrare ncllc
srrc lincc 1>rinciprrli i l <,mctodo dircttor> di inscgnamcnto dcl latino{.

2. Il nctoclo dirctto

E,rasmo tratta dcll 'apirrcndimento del latino (e del grcco) in due
opcrc conrlrlcnrcntari: il Dc paeris shtim ac liberalitcr institucndis (1529\

) J. Sturnr, Classicaa cpistolac, trad. fr. di J. Rott, Droz-Fidcs, Paris-strasbourg
l9 ) t t ,  pp .  29- )1 .

{ Sull'argomcntocfr. I". IJicrlairc, L'apprcntissagetlulatfuàhRcnaissaucc,inL'cn-
scig,ncucn! lcs kngrcs ancicnncs anx grauls tlébutants, Crnnun, Licgi 1986, pp. 14l-54;
F. Gaffior, La néthodc dirccre au XVlo tièclc, in <llcvue univcrsiraircr, XIl, l, lg0.l,
pp. 470-72; M. f)crw:r, Recherches sur le tlialogue diilactiquc tles hananistes à Fénclon,
tcsi di dottor{to incdit :r ,  l . icgi 196}, pp. 120-2J.
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c rl De ratio,te studii (I5tzl Constatando c dcplorando I'abitudinc dci

giovani di parlarc malc (il latino) e di scrvirsi di un vocatrolarlo oI

ir" p""*,i dcsolantc, propone cluc rimcdi' Ncl Dc pucrist ' inccntra-

l"'r"i pràUflm" dcll'"iuc"rion" nella prima infanzia (d. quattro a scttc

,nnO, ,"..otanda ai genitori o al prccc-ttore di far apprcndcrc- al !."t-
Ër"" if vocabolario dirro ' partire dagli oggcrti chc gli sono familiari

" 
lopr.,rurro di ricorrcrc alic immagini pcr raccontargli favolc e aPo-

;;hi;;;.".hc per in-scgnargli i noti icgli albcri' dcllc crbc c dcgli

;;;l i, scnza t;las.iorJ I' i l iu'trazione dclla natura' di qucgli esscri

.o." r'"r"r"nte che non gli capiterà tanto frrcilnrcntc di incotrtrarc'

Il macstro dovrà inscgnarc al piccolo conrc si clriatrra (tucsto lirosso

onin'o1" in grcco c in"latino; gii mostrcrà ciô c6c i Grcci cl'riar'atro

pr"ù"r.ià" î i latini mâno, peiché è con qucllÛ ct'rc I'clcfantc affcrra

il cibo. Gli farà ,ro,"r" .lt" qu"'to animalc non rcspira con h bocctr'

.o."noi,mâconlaproboscidc;gl imostrcràlcduczi l t l l ' rc 'sPorgcnl ' i
l"i au" lati, da cui si ricava l'avo-rio c, ncl contcnrpo, gli firrir vcdcrc

un p.ttin" â,auorio. L'apprcndinrcnto dclla lingua latina va d.i prri

porro.on l'acquisizionc d.i pri*i ruclimcnti dcllc scicnz'c naturali' c6c

i;;;p;lil"ll" quolitili o"t'u"'o'c dcl ba'rbino; il 'assaggio drllc

it;;; o 
"n.f," 

àagli arazzt clovc ci siano i'tcssuti a'i'r:rli cs.tici ai

quadri rcali rapprcscntati dngli albcri,.dallc piantc' d;t*ll tlÏi l l U"'

Âcstici, dagli spcttacoli di caccia che gli è dato di vcdcrc (protlclrîna'

rn"rr,., 
"uulrrà-in 

modo dcl tutto naruialc' In qucsto modo il bambino

arricclrirà il suo vocabolario imparando parolc rarc (copia ucrbotunt\

ed estcndcrà lf sua .ono,."'l'" della natura (copia rcrunt) in qlranto

;;;" ricchczza gli scrvirà da un lato pcr sostituirc ut't vocabolo con

;;;iil;i;.; dali'altro per svilupparc c arricclrirc un'idca6'

Nel Dc rationasallii, dcstin ato ai rtgazzi già in ctà di frcqucntarc

lo ,.uolo latina (da ,.u" 
" 

quattorclici anni), Erlsmo consiglia di ri-

durre l' inscgnamento clclla irammatic-a-a qualchc rcgola csscnzialc c

Ji iniri"." Jubito gli scolari all 'artc dclla convcrsazionc:

J Erasmo, Dcclanulio de pttcis statint ac,libenlitcr insrinat<lis' in Opcra rntnu

tnrrf,"ùïr,ir''ri"it";.l Publislting Compa-nv'.Âtnstcnlanr 197 1' vol' l/2' l'78' in ita-

lirnot L.cducazi"r, p*toi-tî'îittirAi ,tii loitt;utti, a cur:t tli li' Orlnntlini 
'fr"rvcrso' in

'i) 
fà*,àiott, cristi'ana i"tltu'ou'o, Ruscôni' Milnno 1989' pp' 9.1-16)' . , .
6 Su qucsto aspctto âell'appicndimcnro cfr. I:. llicrlnirc, T.ooktgic cl fbctonquc

chez Erasnrc, in Parote t";;;,";;;î';'"1'-"i't' p.'-t1.rclizion à l'éloqucncc' l(' Kie[[er'

Luxcmbourg 1991, pp. fi;.8É: l'ù'idlio dcl lt12 EÀsnro avcva prr''licato un I)c

itnfitici copia ecrborutn 
";' 

;;;;;; ;li";i;.1"",i d"ll" ,.uot" larin:r iorrrlatr a Londra

dai suo amico John Colct'



F. llicrlairc Colloqui cli scnola c clacazione infantik nel XVI sccolo 207

Â qucsta ctà - scrivc Erasmo? - si familiarizzain pochi mesi con qua-
lunquc lingua volgarc. Pcrché non dovrcbbc succcdcre lo stesso con il greco
o con il latino? Il mctodo è attuabilc, rurtavia, solo qualora il maesro dispon-
ga di un gruppo ridotto di all icvi, data la ncccssità di un contatto costantc
tra i l rnacstro c I 'alunno. A scuola I ' insegnantc dovrà farc attcnzionc a cspri-
mcrsi ncl nroclo piir corrctto possibilc, sia quando parla a tutta la classc, sia
cluando si rivolgc a un solo scolaro. Dovrà coglicre ogni occasionc pcr spicga-
rc ccrti costrutti granrmaticali c pcr invitarc iragazzi a usarli; si complimcn-
tcrà con i ngazzi quando utilizzcranno espre ssioni adeguate e li rimprovcrcrà
pcr rlucllc scorrcttc. Potrà anche asscgnarc piccolc ricompcnsc e punizioni:
in qucsto nrodo i r'f,g.r?.zi giungcranno a corrcggcrsi a viccnda. Il macstro po-
trà pcrsi'o sccglicrc gli allicvi rnigliori pcr farnc gli arbitri ncllc discussioni.
D potri :rrrclrc proporrc fornrtrlc di convcrsazionc chc i ragtz.zi uscranno quo-
tidiananrcntc nci loro giochi, a tavola o quando si incontrano pcr la skada:
cslrrcssioni clcganti, ma anchc facil i  c non privc di fascinoi

). <<Ncn dite, ma tlitc...>

Poiché il miglior modo pcr imparare una lingua è parlarla,l'alunno
cominccrà col ri1>ctcrc, 1>oi mcmorizzare, lc frasi di uso comunc propostc
in classc o raccoltc in un nranurrlc di convcrsazionc, conccpito c organiz-
zato allo scopo di fargli assimilare c lrarlarc un latino clcmentare, smal-
tato di formc idiomatichc c nutrito di un vocabolario praticos. Il ruolo
dcl maestro è di fare in modo che I'allievo non resti in-fans, c non
- scrive Alcxandcr l{cgius, che fu maestro di Erasmo a Dcvcntcr - di
<<inscgnargli fl caro prczzo una grammatica chc merita a malapena il nomc
di artc l ibcralc, poiché è I 'artc di parlarc comc i barbari, c non I 'arte di
csprirncrsi corrcttamcntc>e. Imprigionati nci labirinti dclla dialctticat0,
(scorticari vivi con i nrcdi significandi c Ic domandinc cx qua uir>, Eli
studcnti crano incapaci di sostcncrc una convcrsazionc in latinoltc i l

7 lirasnro, Dc raliottc srulii, .a cura di J.-C. Margolin, in Âsu, ll2,7g-1r2.
8 J.-C. Mrrgolit, L'appruilissage tlcs é!éncnts tlc l'élucation tlc la pctitc cnfancc tl'a-

pÈs quclqucs nunrcls scolaircs h XVIc sièclc, ia L'odarce cl ks oaurager tl'élacatioa,
vol. I, Urrivcrsité dc Nantcs. Nantcs 198J, pp. 75.84.
- 

', 
J. liscwijn, Alcxantlu tlegius ftl498l,luucctiua in notlos signilicaudi, in .Forum

for Mo<Jcrn Lnnguagc Stutl icso, Vll, 1971, pp. ]07-]08.
r0 M.A. Nauwclacrts, Gmnuatici, Sunnulaii cl aulres auleilt rclrrorrués: Erasuc ct

tcr contct,tlr<)rains à h mnatqne tle Valla,in "Pacdagogica l-listoricau, XIII, 197J, pp.4?l-8i.
. 

rr Erasmo, Declanatio dc pucris cir., pp. 460-61 [trad. it. cit., p. 16l]. Cfr. enchc
la lcstirnonianze di Ândrcas ltundcrn ncl prologo dcl suo latimin ytlcoan, Konrad
Ilaunrgartcn, Ilrcslarr l50l: <rquarc sint scolares nostro cvo in latini sermonis adco at-
quc inertcs, ut cum doctoribus convcrsario ipsis accidit, psnrm aut nil pro(ccte clocu-
tionis in cis pcrcipintur>.
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loro scarno vocabolario era composto soprartutto da tcrmini dclla lin'

gua volgâre riadatrati alla bell'c meglio con dcsincnzc latinc: ex incptc

i1rr,,orili, itrcptc latina, si lamcnta I'umanista di Ânv6sa Cornclius

Graphcusr2.
In ,rn'op"r" curiosa, una sorta di <Non ditc cosl, ma ditc" 'o, inti '

tohta Fanigo sordidorun uerborun (L529),1'umanista di Ârnstcrdam

cornclius crocus rcdige un inventario di tutti qucsti barbarismi, con-

trapponendoli alle corrispondcnti vcrsioni corrcttc trattc da Erasmo

o a"!ti aurori anrichi. Compendio di stilc, comc le Elegantiae litguae

latitiedi Lorcnzo valla, e al tempo stcsso dizionario dcl gcrgo dell'c'

poca, questo <<pot poarri di termini impropri>rr pcrmcttc di toccarc

.on *ono il dilagarc di qucl mcJvezzo linguistico chc colpiscc il latino

parlato, in Franiia comc nei Paesi Bassi: <<I Franccsi dicono faccrc bar-

ban o radcrc barbarr anziché tonclerc.l...i Landonitrll pcr uinum pa'

h'iun: gucsto parlar arabo è assai comttnc n Lovanio"' Crocus vuole

,"r,"urrr" I'usL di un latino conformc al modcllo dcgli autori antichi:

..Bisogna dirc copiaruu dux, non capitancrs cftc è tcrnrinc dcrivato

dalla lingua dci Goti 1...)Tolcrabilc è ciô cl'rc diccvano i Latini invccc

dcl polcst Pdssarc di ccrti cortigiani d'oggi".
irlcl 1il0 vicne pubblicata un'altra opcra di qtrcsto gcncrc, il Dc

corrupti scnnonis cntcndatiottc libclhs del pcdagogo franccsc Mat[u'

rin c'orclier, allora insegnante al collegio di Navarra, chc dcplorando

il gcrgo né latino né francese degli studcnti, forniscc modi corrctti

di espiessione, applicabili in una sessanrina di circostanze divcrsc, com-

pr"s" quella di gioco: <<Transit ne ad cuncnthm. corrcndo mi sorpas-

ia: cioicorre più fortc di mc. Mc cutsu pracucrtitur. Mi supcra in corsa.

Canitine uclàcius, uel celcrius...r>. L'opcra di Cordicrr{ 1>rclnnuncia
già i suoi Colloquioram scholasticorun libri IIII ad pueros irt scrnone

Iunto puulnti,rt aærcendos (1564): cssa prcscnta, infatti, frcquenti spcz'

zoni di dialoghi, nutriri al tempo stesso dall' intento di scriverc un'o'

pera rcligiosa e morale:

t2 Cfr. Er P. Tcrentii Conociliis htittissiuti collotltioruu flosculi otzlinc sclccti, Mi'

chcl Hi l lcn, Anturcrp 1534 (prima cd. lJ)0).----1t -i;;;il;st'op"i" 
cfr. Aj. Kolklcr, 4|lardus Acnrtclrulauus cn Conrclius Crocus,

rucc Anstcidanue-pricsfer-kuiorirlc,, Dckkcr ct van dc Vcgt, Nimegn'Utrcclrt 196]'

pp. 42-15.'' 
l{ citiamo l'cdizionc datata Lugduni, apud hrercdcs Sinronii Vinccntii, l519'

oo. 446-47: 618. Cfr. I. tæ Coultrc, Àla lurin Cordicr cl lct origines clc Ia péthgogic prote'

ii"',,t, i"ii tn p"yt-i tolw* lrnc"isi (tslo-ueq, Sécrétarirt de I'Univcrsité, Ncuchâtcl

1926, pp. )9-69.
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Ricordatcvi bambini, e voi adolcscenti, dcll'etimologia dci vostri nomi.
Pcrché vi chiamatc plrcri? Pcrché dovcte essere puri, casti, temperânti, santi
c immacolati, giacché Dio, vostro Signorc, è santo c non vuole che vi mac-
clriatc col pcccato, ma chc vi mantcniate in stato di grazia. E pcrché adolc-
sccnti? Pcrché avanzando nell'età dovctc crescerc in virtir per divcntarc a poco
a poco dcgli uomini. L'uomo non è forsc un csserc in cui la virtù è compiuta?

Mentrc Cornelius Crocus, anch'egli autore di una raccolta di col-
loqui a uso scolastico (1514), c Matl'rurin Cordier denunciano un in-
quictantc stato di cosc, gli umanisti dcl Nord hanno già da tempo
dicl'riarato gucrra ai Goti, e sulle traccc di Lorcnzo Valla hanno ini-
ziato a diffondcrc I'uso, attinto allc fonti più il lustri, di un latino cor-
rctto, trircndo i modclli di convcrsazione da fornirc ai loro allicvi
anzitr.rtto dai tcsti antichi scritti in un linguaggio che scrpbra loro pros-
sirno a <lucllo quotidiano: lc lcttcrc di Ciccronc, in cui si trova <<il l in-
guaggio scrnplicc c corrctto chc Ciccronc usava con sua moglic, con
i suoi figli, con i domcstici, con i suoi amici, a tavola, al bagno, a lct-
to, ncl suo giardinor>rt, c so1:rattutto le commcdic di Terenzio 16. Co-
nosciuti col titolo di Vrtgaria Tcrcntiitl, spcsso accompagnati da una
tmduzionc in lingua volgarc, i più antichi florilcgidcl commediogra-
fo latino soddisfano già lc csigcnzc di Johanncs Sturm:

Chc non vi sia nulla di visibilc ncl corpo umano o negli animali, clre.non
vi sia nicntc in cucina, in cantina, ncl ficnile, chc non si porti nicntc sulla
nrcnsa quotidiana, chc non si vcda in giardino alcuna pianta, alcun frutto,
alcun albcro, che non si usi nulla a scuola o in una bibliotcca, chc non si trovi
nulla ncllc cl'ricsc, nulla clrc tocchi quotidianamente i scnsi dell'uomo, chc
i tuoi allicvi non sappiano nominarc in latino - per guânto possibilc. lE

4. Dal lcssico dialogato alla raccolta di dialogbi

Il lessico sotto forma di dialogo non è un'invenzionc degli uma-
nisti, giacché i primi manuali di convcrsazionc datano dall'antichità

tr .;.L. Vivès, Ilpistola ll lc rationc st*lii pncilis,in Opcra, vol. I, Nicolas Episco-
pius, Ilnscl L551, 1t. 9.- 

l(' <Non crcrlo clrc tu poss:r cslrrimcrc scnza balbcttarc tutto ciè chc ti vicnc alle
labbra, sc non lrai studiato più di un tcsto <li'fcrcnzio", fa dire l'umanista tcdcsco Chri-
stoplr l lcgcndorf( a uno dci suoi pcrsonaggi nci Dialogi paenlcs, Valcntin Schumann,
Lcipzig 1520, f .  C' v.

ri A.ll. llrodie, Tôe uulgaria'fcrcntii, in <Thc Libraryr, s.5, XXVII, 1972, pp.
)20.2r.1,J., Anuykyll's Vulgaria. A Prc-Erasnian tcxtbook, in nNcuphilologischc Mit-
teiftrngcno, LXXV, 1974, pp. 416.27.

f s Sturm, Classicac cpislohc, cit., p. 26,

209
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grcco-roman a. Gli' Hemteneantata dcllo pscudo-Dositco contcngono

ieric di frasi di uso comune dal vocabolario molto scmplicc chc dc-

scrivono in greco c in latino brevi sccne dclla vita quotidiana; la Quo-
tidiana locatio, chc gli umanisti attribuiranno a Giulio pollucc, Proponc
una raccolta di parole e di csprcssioni con cui si csprin:ono i piccoli

avvcnimcnti chc si succedono ogni giorno: un bambino racconta il suo

risveglio mattutino, la sua loilelle, I'uscita pcr andare a scuola, I'arri-

vo inclassc,le attività scolastichc, il ritorno a casa per il pranzo. Il

piccolo lcssico si conclude con qualchc sccnctta dialogatare.
Il mctodo del lcssico dialogato cra urilizzaro anchc dargli uomini

dcl Mcdiocvo, comc tcstimonia il <Colloquioo di Âclfric, a[atc dcl-
I'abbazia di Eynsham al principio dcll 'Xl sccolo: <<Noi ragazzi ti do'

mandiamo, o maestro, di inscgnarci a parlarc bcnc il lntino, 1>crché
siamo ignoranti c lo parliamo malc. 'Acccttatc di csscrc picclriati pur

di impararc?' È meglio che rcstare ignoranti, ma sappiamo clrc non

ci battcrai a meno che non lo mcritiamo>. L'inscgnantc immagiga di

far impcrsonarc a ciascun bambino un mcsticrc' in modo da inscgnar-
gli i l vocabolario cogispondcnte a divcrsc condizioui di vita; pcrtxn'

to fa sfilarc un contadino, un pastorc, un bovaro, ttn cacciatorc, utl

[)CsCatorc, un UCCCllatOrc, Un mcrcâtltc, tln CalZolaio, ut'l plll lctticrc...

c uno scolaro. Al tcsto latino è stata aggiunta unâ traduzionc intrali '

ncarc in anglosassone, che ne fa un antenato dci nostri <Assimil>20'

Gli umanisti si sono dunque accontcntati di riportarc in vigorc

un mcrodo dell'antichità greco-romana, chc sicuramcntc alcuni di lo'

ro conosccvano, probabilmentc attravcrso l{ermonymc di Sparta cftc

rrascrisse laQaotidiana locutio a uso dci suoi allicvi parigini: ncl no-

vcmbrc dcl1516 uno di  loro, I 'umanista alsaziano I lcr lus l ( l rcnanus,

stampcrà a Basilea, per i tipi di Johann Frobcn, rrn'cdizionc dcl pic-

colo lcssico, intitolata Familiariwt colloquiorutn inccrto autorc libcl-

Ius gruecc et latinc.., Questo titolo prcannuncia curiosatncntc qrrcllo

che duc anni più tardi sarà attribuito, nclla stcssa tipografia, all 'cdi-

zione abusiv a, rcalizzata sotto la dirczionc dcllo stesso R[cnanus, di

t9 M. Dcrwa, Lc dialogue pédagogique auan! Erasuc,in Couménoral-iott tutlionalc

d'Erasntc. Zlcrcr, i]ruxcllcs-1970, pir. >f.:q; I'1,I. Marrou, Storia dcll'ctlucazirtttc xcl'

I 'aut ichità, Ùad. i t .  a cura di U. Massi, Studium, Roma 1950, pp. -]50'5 I  [ t i t '  or ig'

tlistoirc ile l'élucalion dans I'antiquité, Scuil, Paris 19481.
20 Pcr cucsto tcsto si timanda ai lavori di P. Riché, in particolarc Dull'crlucazionc

antica all'eiucaziouc caualhrcsca, Mursia, Milano 1970, pp. 52 sgg.; 94-96 [tit. orig.

Dc I'édacation antique à l'éducation cheoalûesquc, Flammarion, I'aris 1968h bt ulc quo-

tiiliennc dans |es écôlcs monastiques d'après lcs colloqucs scohircs,in Sons Ia û'gle de Saint

Dcnoît, Droz, Gcnèvc 1982, pp. 4L7'26.
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una guida pcr I' inscgnantc scritta da Erasmo vent'anni prima pcr i
suoi allicvi parigini: Faniliarium colloquiorun fonnuhe2t.

. Lc prirnc raccohc srampare di dialoghi scolastici compaiono nel-
I'ultirno quarto dcl xv secolo, sicuramenre dopo avcr avuio diffusio-
nc comc manoscritti - è il caso della raccolta erasmiana -, alcuni
dci quali sono rimasri incditi, forsc pcrché operc di prcccttori chc ne
tracvano nrarcria pcr lczioni individuali e non di macstri di scuola.
Diqucsto tipo è il manualc composto vcrso il 1467 per il futuro impe-
ratorc Massimili:rno I, in cui alcunibambini, tra cui il giovane princi-
pc, dialoga'o in vcstaglia appcna alzati prima di raggiungere il maestro
chc farà loro ripctcre dci vocaboli perché si cscrcitino a Jsprimere un'i-
dc:r in tanti nrodi diffcrcnti22.

I;irro al 1518, anno in cui Pcrcr Schadc, dctto M-oscllanus, pub-
blic:r la su;- Pacdctlogia, i colloqui scolastici rcstano un-g"n"r" nrinorc,
praticuto du unrrnisri <più pcdagoghi chc compiuti lctrcrati>>, a uso
di scolari o studcnti tcdcschi2r. vcrso il 1480 compare anonimo un
Manualc scbolarium dcsrinaro agli studenti dcll'univcrsità di l{cidcl-
bcrg, co' lo scopo di guidarli dall ' iscrizionc ai corsi fino all 'csamc fi-
nalc, i'scgn:rndo loro comc rivolgcrsi ai compagni e ai rnacstri2a. Nel
corso clcgli trltimi dicci anni dcl XV sccolo, Paul Niavis (scl"rnccvo-
gcl), 1>rofcssorc dclla scuola Iati'a di Chcmnitz, pubblica diversi ma-
nuali di convcrsazionc dcllo stcsso tipo, il cui contcnuto è rcgolato
in basc al grado di prcparazione dcgli urenri: latinisti principianti, stu-
dcrrti c rnchc giovani nronaci2t. I protagonisti dcl Latiwu idiona di
Andrcls l-lundcrn (1501) sono scolari che, a turno, fanno domanda
di ir'rrnissionc a scuola e poi richicsta di congcdo. Il macstro insegna
Ioro :r saltrtarc, a rilcrirc c accoglicre i saluti di una tcrzâ pcrsona, a
invitarc c;ualcuno alla propria tavola, a prcscntarc un dono a un pro-

. ..'l_C{r,_, proposiro l3icrlnirc, L'apprctttissage tlu latin à la Rauaissauce cit., pp.
1 4 4 . 4 5 ; 1 5 2 .

22 G' Zappcrt , Ûltcr cin /ùr dcu Jqcndunrcnich! Kais* Maxinilian's L abpfasstcs
4rciyyclm .Ggsttrticltbùchlcin, in csitzungsbcrichtc dcr Philosophisch-historischci klasse
dcr Kaiscrlichcn Âkadcrnic dcr \fûisscnschaften", XXVIII,'18t8, pp. 193.2g0.

2r l)crwa, Le dialoprc pédagogiqae auaut Erasne, cit., p. J6. Pcr'h storia dct scnc-
rc dci cfi:rloghi scolasrici cfr. L. Masscbicnu, Lcs colloquit scolaircs tln xvl. sièZle ct
lcu,t.tutc.un (14t0-1j70),llonlroure, Paris 1878; A. Ijômcr, Dic lateinischcn Schùlcrgc-
sprticbc dcr Ilnnanistcn,l). Scl.rig4rcrs, Âmsr.crdanr 1966; Dcrwa, Rechcrcbes cit.2a l:. Zarnckc (n cura di), Die tlcutschen IJniaenittiteu iu Miitclaltcr, vot. I, D.T.
Vcigcl, Lcipz.ig 1857, pp. .1.48; cfr, I..G. licrry, A fiftccnth-cenury gaiic to htin con-
ucnalion for llniucnity strleuts, in "'Ilrc Classiccl Journalo, XXIII, 1928, pp. j20-.r0.

z) llôr,cr, op. cit., pp. 19-51; C. Strcckcnbach, Pauhts Niauis, aI^atiiint yleona
pro noucliis stulcntibas>i cin Gcsprâchsbiichlcin aas eleu lctzlcn vicrlcl dcs 15. iahrhnn-
lcrts, in 

"lvtittcllatcinischcs Jnhrbuch", Vl, 1970, 1t1>. 152-2g2; VlI, l97l,pp. iaZ-Z: t.
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fcssorc, a chiedere il permesso di assentarsi' a offrirc dclla birra al

;;;;;: iJi". i b.tÉini parlano tra di loro c giocano' soPrattutto

con la palla e con la;t;;il' ii t titrun idionra di Laurcntius Corvi'

nus (1501), dcstinato;ù dlt;;t d"lla scuola Santa Elisabctta di Brc-

slavia, è molto simile26'
Tutti questi -"nr"li'ono lo spccchi-o fedelc dclla vita dcgli scolari

c delle loro preoccup;;i;titiài"n9"' Lc risposte' il più dcllc vol-

i"î"f,o ùi"ii e quindi facili da ricordare, talvolta sono accompagnate

dalla traduzion in tineuuïolg ie: i|' Pappa -ptwotTn 
tt pubblicato.ncl 15 1l

ili"i;;;; it,rr."lËit, 
- 
piof 

""o'" 
o' Mûnt t"'' è u n manualc lat ino-

tcdcsco2Ei le Collocutionri doon'o' paeronun dc rebus pucrilibus ad in'

uiccnr loquctrtirnr, ,"'itttvcrso il tiOO d" I-Icrmann Torrcntintts' rct'

torc della scuola di Zwollc, danno una traduzionc olandcscl''

5. Da Mosellanus a Erasno

Con la Paedologiadi Peter Schadc si aprc il grandc nc,rlo!1 del

ai"rô-aîr.uol" di"tipo umanistico. L'opera der cclcbrc pcdagogo tc'

dcsco csce ncl 1518''Ë;;ï;ù;il 'uppl"t"nt"ri si aggiu'gouo ncl

1520 ai tr"nt".inqu" atù" piit""ediz-ilnc' Mcttcndo in sccna scolari

o stuclcnti .n" air.uio'io Hii;t; problemi' questc piccolc-commcdie

in un solo atto sono sc.itt" i ' un" linguu scmplicc c corrdta, fitta di

citazioni da autori.t""iti' LaPaedotigia è I'opcra di un pcrfctto'uma'

nista chc purii faciliiir" i';pp*".aim-ento e la ditfusionc di u'r latino

Duro non h, 
"rituto'ol'i iot*t" 

bambino>' il chc non gli impcdiscc

ffi;;lâ; "li" 
i"."ri. ancl.re qualchc.proposta scria)".

Inscgnamenri ."t"ii" t"iigioti si insinu"u"no' infatti ' tra lc bcllc

formule d"tt".onu"iroiio* t"iino. Qui Paolo ricorda a Pictro chc bi'

,"e;î"bt"aire ai gcnitori; là Giuseppc consiglia a clcanto di soppor'

tare con r"rr"gnr",ont gli'i"tonu"niànti. della sua attualc situazionc;

;il^,*; è;"ao 
"J-giiaio 

ricordano c'c san Gcrolamo sconsigliava

ai giovani i digiuni ;J;rg;,i c smodati. In un attro dialogo Valcrio

'ri 
iiiï,i!; i',i;'rXl,;i2,fi,i,,, Hunanistcnscttutcn in spicsct t* tarcittischat schii'

tcrtiatosa,in cNcucJ"f;ii#:l;ù;ïiî"s';iif.. ll' lsee''pp' t2e'41;'204-2o'
2r I<1. (a curr di), aiiîiriaiti, wr)t i.7r7.-uiî"iia'schc,t i'iunanistcn Jolnnrcs Mur'

ntcllius, vol. IV, Rcgcnsbcrg, M-iinstcr IEy4'." 
2e bômcr, oP. cit., PP' 67'69'
ro L. Masscbicau , àr';t"Ari; scolaircscit', pp' 6J-ll0; Bômcr' op' cit'' pp'95'107;

Dcrwa, Rcc/rrcâcr cit', PP' )4-44'
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c Nicola si chiedono se dcbbano comprare un cero in onore della Ver-
gine: <,Non sarô certo accusato di ercsia sc non porto nessun ccro
- pcnsa Nicola - dato che non ho di che comprarlo. Inolte pcnso
chc Cristo sarcbbc bcn più contcnto sc dcssi in elemosina ai poveri
i soldi dcl ccro>. I pcrsonaggi messi in sccna da Mosellanus discutono
anchc dei sacramenti: uno dei bambini rimprovera al suo compagno
di sccglicrc un confessore distratto c di non ascoltare la lezione dcl
profcssorc clcdicata alla comunione.

Alcuni dialoghi contcngono consigli più propriamcnte scolastici:
uno clcnca gli autori da studiarc ncl semestre successivo; un altro è
dcdicato al mctodo pcr impararc un tcsto; I'ultimo dialogo, infine,
è una lunga disscrtaz.ionc sulla scclta dcll'univcrsità. GIi alunni sono
crcsciuti: tra poco lasccranno la scuola latina pcr entrare nclla facoltà
dcl lc Art i r t .

Lr Paedologia non è più una raccolta di formulc, ma di piccolc
sccnc dclla vita di scuola a Lipsia, al principio dcl XVI secolo, e con-
ticnc lczioni tanto di morale quanto di vocabolario. Liberati della pe-
dantcria scolastica chc appcsantiva lc raccoltc anteriori, i dialoghi pro-
posti clall 'urnanista tedcsco sono vivi e animati come Ic verc convcr-
sazioni dcgli scolari. La finzionc è picnamcntc riuscita: al punto da
far pcnsarc chc Mosellanus riporti discussioni di cui sia stato rcalmcnte
testimone.

Si puô dirc altrcttanto di Christoph I-Icgcndorff, suo successore
comc rcttorc dcll 'univcrsità di Lipsia, malgrado un gusto ancora mar-
cxto pcr gli cscrcizi di sinonimiat2:

Gt<lvnNnr: Nicola, vorrci proprio chc tu mi inscgnassi una formula pcr
brindarc. Il mio nracstro mi rirnprovcra continuamcnte di farlo in modo roz-
zo; mn ncrnnrcno lui è capacc di inscgnarmcnc uno migliorc.

Ntcour: Non immagini quanto sia difficilc adattarc il latino allc nosue
csprcssioni teclcschc. Ti confidcrô comunque quanto mi ha insegnato il mio
profcssorc. Pcr brindare alla salutc puoi dire Ceruisia uobis sahti sil, oppure
Ccwisia tobis conuodo sit, o ancora Ccruisiau Dcus sua bonitatc co,tsecrct,
ucquid noxii uobis ingcratur.

GtovirruNr: I Io cnpito. E, quando ti dicono buongiorno, come devi rispon-
dcrc?

,r P. Moscllrnus,Paulologia, a cura di II. Michcl, Weidmrnn, Bcrlin 1906, pp.
2- ) ;6 ;  l2 - r4 ;  l J -17 ;  29-10 ;  l l -18 ;  44-50 .

J2 ilcgcndorff, Dialogi pucrilcs cit., f, 9r-v. Sugli ampliamcnti succcssivi di quc-
sto manuirlc cfr. l:, Bicrlairc, Lcs aDialogi pucrilcs* de Chistopb tlegcndoff, in Acta
conuenlus Nco-Latiui'furoncnsis, vol. I, Vrin, Paris 1980, pp. 189-401.

2r)
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Ntcor.l: Se mi dicono Saluc, nti arnice, rispondo: Et tu ititlcn saluc' Quan'
do nri dicono Saluus sis, rispondo: Et la salutts sis,

Gtovnnyt: Perfctto, ci sono. E quando incontri qualcuno di nrattinr, in
chc modo gli rivolgi la parola?

Nrcor.rr: Dico: Bouuttt tnafle' o bona dies' Quando inconro qualcuno a
nrczzogiorno, dico: Plurinutt salue o salucle, o Salua sis tua ltunanilas, prac'
ceptor nti antautissine, Quando mi congcdo, dico Viue et ttale, o Viuat et uolcal
faustilcr tua (o ueslra) ltunanitas..,

Per chi voglia farc scorta di formulc, la raccolta crasmiana pubbli'

cata abusivamente a Basilea, ncl novcmbrc dcl 1518, costituiscc una
minicra incsauribilc. Il successo dcll'opcra spingcrà I'unranista a farnc
duc cdizioni corrcttc c accrcsciutc, prima di riscrivcrla intcratlcntc,
all'inizio del l522tt. L'csordio dcll'cdizionc di llasilca dcl mrrrzo 1522
c il brogliaccio stampato ncl novcmbrc 1518 prcscntilno ull punto in
comunc: i personaggi non si scambiano dcllc rispostc, ma lunghc scric
di battutc tra le quali Erasmo cvidcnzia lc csprcssioni popolrri, accan'
to a qucllc di cui invecc raccomanda I'uso, ora scgnalando il significato
di una parola difficilc, ora mettendo in guardia da un possibilc crrorc.

Qucstc notc si fondono con il dialogo c si trasformnno in cscrcizi prl-
tici di grammatica clcmcntare, pcr cscmpio sui vcrbi chc itrclicano I'ac-
quisto e la vendita, di cui viene data una lista con i tcml>i 1>rimitivi,
gli aggettivi dcrivati, gli equivalcnti francesi c tcdcschi, alcuni cscmpi,

c un brcvc promernoria dclla rcgola: <<I-lai notato cfic in tutti questi

escmpi, laddove compare un sostantivo di prczzo, si trova un a[lativo,
mentrc le altrc parole possono esprimere un prczzo sia al gcnitivo sia
trasformate in ûn awerbio? Non hai mai sentito un comparâtivo senza
sôstentivo, salvo pfurts e ninoris>>, Scmbra proprio di csscrc in classc'..

Scbbcnc Ia nuova vcrsionc abbia ancora un atrdamcnto da libro dcl

nacsrro, cssa proponc anche molti dialoglri vcri c propri dcstinati sl ad

aiutarc i lcttori a <,raffinarc il loro stilco, mir soprâttutto a <rcgolarc Ia

loro vita>. sono nati i coltoqui. L'opcra si arricchiscc Inrn nrano di

modclli di conversazione nccessari pcr sottolincarc compottâmcnti cscm'
plari o pcr illustrarc giudizi erronei, in un contcsto in cui I'abbondanza
di cscmpi è rilcvabile solo in filigrana: solo uno scolaro attcnto si âc'

corgcrà chc, nella convcrsazione con il maccllaio, il pcscivcndolo cspri'

me il suo accordo con I'intcrlocutorc in ventiduc modi divcrsi..')4.

), Sulla storia dci Colloqui c(r, F. Bicrlairc, Erasntc ct scs Collorlucs: lc liurc I'unc

uic, Droz, Gcnève 1977.')'f 
Id:, ks Colloques d'Erasme: rélomc dcs éndcs, rélonac ilcs ,iloetut et nfomc 'le

l 'égl isc au XVI'sièclc, Lcs Bcl lcs kttrcs, Paris'Liègc 1978, pp. 57'64; l l l '14.
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Con Erasmo, il dialogo di scuola entra nella grande lctteratura,
Ia lcttcratura pcr adulti, anche sc i Collotlui rcsteranno un libro di
scuola pcr tutto il XVI sccolo e anche olffc. L'umanista non ha crea-
to ilgcnerc, ma gli ha dato un nome. Fin dall'origine, i suoi Colloqui
sono <familiarin, fatti di argomcnti chc possono csscre discussi per
strada, o tra amici attorno a un tavolo, mentrc le conversazioni <ri-
portateD dai suoi contemporanei o dai suoi predecessori sono più spesso
discorsi di bambini e di studcnti, dialoghi di scuola. Erasmo non è
né un profcssorc né tanto mcno un prcccttorc: gli allicvi pcr cui ha
composto lc suc primc oformulc di convcrsazione familiarcD non sono
più bambini, ma adolcsccnri, quasi dci compagni di studio, dci collc-
glri i 'rsourma. GIi altri autori di dialoghi di scuola sono invccc prccct-
tori, nracstri di scuola, rcttori di collcgi che mcttono iô sccna i loro
giovani allicvi c li fanno discutcrc di qualsiasi argomcnto chc possa
dcstarc I'intcrcssc dci ragazzi, con lo scopo di inscgnarc loro a cspri-
mcrsi in latino in tuttc lc situazioni c a chiamarc con nome latino tut-
ti gli oggctti chc si troveranno rra lc mani. Cosl Mathurin Cordier
clrc, nci suoi Colloqtûa scbolastica, dcdica numerosi dialoghi agli stru-
mcnti dclla scuolart:

U<;o: I'lai dcl buon inchiostro?
Iltar;to: Pcrché clucsta domancla)
Uco: Pcrclré nc vorrci un po'.
IJtacto: E pcrché? Tu non nc trai)
Uco: Si, ma non posso usarlo pcr scriverc.
Bt^t;to: Chc cosa te lo impcdisceT
Uco: È troppo dcnso.
IJt,t<;to: Non lo sai diluirc?
Uco: Non ho acqua.
Btrtcr<l: Diluiscilo con dcl vino!
Uco: Ne ho ancora nrcno!
Btncro: E, sc lo diluissi con dcll 'accto?
Uco: La carta si buchcrcbbc.
Btrrt;tcl: Conrc lo sail
Uctl: L' lro scntito dirc da un m:rcstro clrc mi tra inscgnato a scrivcrc,
Iltncto: E, io, ho sentito dirc qualcosa di bcn più mcraviglioso.
Uco: Raccontamclo,
Btncto: Cosa mi darai in cam[:io?
Uco: Un buono spillo.

,t Margolin, L'apprcntissagc tlcs élénteils cit,, pp. 82-81; cfr. anchc Bicrlairc, Era-
tntc cl tcs colloqucs cit., p. 44.
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Brlcro:. Âllora ascolta cosa ho saputo da un mio macstro: I'inchiostro
stcmpcrato con I'aceto si cancclla difficilmcntc.

Uco: È possibile, ma intanto dammene un po' pcrché lo voglio usarc ora.
Bracto: Ticni ben apcrto il tuo calamaio c ti vcrscrô dcntro I'inchiostro.
Uco: Eccolo! Versa. Ah! Com'è limpido!
Brncto: Forse non c'è abbastanza pigmcnto?
Uco: Ma com'è pallido!
Btrrcto: Sc vuoi usato cosl com'è, pcrché non ho di nrcglio.

6. I colloqui di scuoh, spccchi dell'infanzia

Lczioni di cose c di parolc, qucsti dialoghi fittizi o rcali sono do-
cumcnti insostituibili sul mondo dcgli scolari dcl XVI sccolo. Lo spac-
cato di vita c di colorc chc ci offrono meritâ di csscre osscrvato da
vicino nella sua infinità di sfumaturc. Ogni raccolta, infatti, è il ri-
flcsso di una rcaltà localc: se tutti iragazzi si assornigliano, ogni pc-
dagogo mette in bocca ai suoi pcrsonaggi gli argonrcnti clre vorrebbc
scntirc o chc intendc corrcggcrc, c ponc gli allicvi ncl loro contcsto
gcografico e socialc. Mcntrc i personaggi dell'Exercitatio linguac lali-
nae diJcan-Louis Vivès (1539) sono figli di borghcsi bcncstanti, chc la
mattina si svegliano e si vcstono con l'aiuto di una domestica, chc
possiedono molte giacche, moltc paia di scarpe con lacci di cuoio c
lacci di scta, che vivono in casc con finestrc di vetro c in'rpostc di
lcgno)6, gli croi dciDialogi pueriles di Christoph I-lcgcndorff assedia-
no Ic case dei borghesi per strappar loro un pczzo di carne andata a
male, soffrono il freddo cd cscguono ogni sorta di coruéc pcr pagarsi
gli siudi)?. I primi vivono comodamcntc con i loro gcnitori, vcrosi-
milmcntc a Brugcs; i sccondi hanno lasciato i loro villaggi pcr studia-
rc a Lipsia c la loro sorte non è ccrto piir invidiabilc di quclla dcl
giovane Thomas Platter dalla cui Autobiografia!8 si conoscc Ia vita di
studcntc crrantc nella Germania dclla prima mctà dcl XVi sccolo. D'al-
tro canto il contesto religioso nel quale sono inscriti i pcrsonaggi dci
colloqui scolastici varia da una raccolta all 'altra, a scconda dell'cpoca
in cui cssi sono scritti c della confcssionc dcll'autorc. Sc Christoph l-Ic-
gendorff è un fervcnte ammiratore di Lutcro, Mathurin Cordicr è un

)6 C(r. Margolin, L'apprcntissage dcs éléncnts cit., pp. 80-81.
!7 Qucsti ragazzi dcscrivono lc loro miscrc condizioni di vita nci clirloghi 1,2, ),

4  c  9 ! . . .
tE La uia uik, Lubrina, Bcrgamo 1988 [tit. orig. Tbouas Philcr Lclnnsbeschrcibms,

I lrs, Â. f lartmann, Schwabc, Bascl lg44l.
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seguacc di Calvino, del quale è stato maestro. CosI Gaspare, il bam-
bino modcllo messo in sccna da Erasmo nclla pictà iniantiie, prega

T?lto, ma più col pcnsicro che con le parole, menrre ii protagonista
del domcnicano Lambcrt campcsrer, il primo falsificatoie d.l coilo-
qui, non si accontenta della preghicra silenziosa)t; e ancora, ner tc-
sto di un altro falsificarore, questa volra dclla compagnia di Gesù,
nclla metà dcl xvli secolo,lo sresso bambino non prlgo più solo Ge.
sù c la Vcrginc Maria, ma anche il suo angelo .uitoà.io.

onniprcscnti nci colloq,i di Erasmo, Ie preoccupazioni morari c
religiose non sono mai asscnri dalle raccolt" più ur"olustiche>. se da
un lato clrristoph l-Icgcndorff c Jonas philolàgus dedicano un dialo-
go al car'cvalc, dall'alrro non csirano a sotiolincarc il significato
profondo dclla fcsta dclla circoncisionc o a ricordarc l'ôbùgo dclla
confcssionc annualcar. E mcnrrc i pcrsonaggi di Adricn Barlind tcs-
s-ono I'clogio di papa Adriano VI, <<innalzato al pontificato solo dalla
divina provvidcnza>{2, Mathurin cordier si fa lortavoce di un <<cal-
vinisnro pcr bambini>, spccialmcntc nei colloqui dcl suo quarto libro,
<ahc conrcngono rcmi più importanti dci prcJcdcnti, poiihé rratrano
dclla rnoralità c dclla dottrina cristiana>>a)_

Prol>osti da adulti, gli scorci sul piccolo mondo dell'infanzia o dell'a-
dolcsccnza chc costituiscono i dialoghi di scuola sono comc dcgli spccchi
posti di frontc ai giovani, ne riflettono I'immagine, sia nelle loro moncl-
lcric., sia ncgli cscmpi di bontà cl,c essi dovrcbbero incarnarc e che po.
trcbbcro facilmcnre raggiungcre segucndo i consigli di un buon maestro:

Qucsl 'uonro snPicntc nri  l ra inscgnato :r non avcr nulta di più caro di cr i-
sto, rrcl  aff idlrnri  picnamcntc:r l tr i ,  î  onorarc nrio padrc c miamarlrc, mit an-
chc i rrici inscgn:rnti, a non mcntirc c non rubarc, a di." rcmp.c ciô chc pcnso
col cuorc, ad amarc il mio prossimo comc mc stcsso, o non [or" ad aliri cià
chc non vorrci fossc fatto a mc, a cvitarc comc la pcstc la compagnia dci mal-
vagi, a ccrcarc quclla dci mici coer.anci saggi c studiosi; infinc-al apprcndcre
I 'cloclucrrza c a studiarc lc lcttcrc chc rcndono I 'uomo migl iorc.

]'' F. Ilicrlrrirc, I-a prcntièrc élition latstliéc rles coiloqncs,inDix confércnccs sur Era-
rrlc,._a curadi Cl. lllum, Clrampion-slatkinc, I)aris-Genèvc l9gE, p.'91.
_ :,' I.1., lu "Collyyysu cl'Erisnc aax,.Diaiogucs, tlu pèrc Antoitie'uart ionr, in ulcs
éturfcs cl:rssigrrcs>, XLI, 197), p. )7.

. 
ar. l.lcgcn<lo r[(, Diatogi pucrilcs, cir., [.lJ)v: Ionae phirologi dialogi aliqrct tcpidi oc

lcsliui, iu sruliosae iuucnrntis itdonnurionen nrnc tlcnao rccàgniti, simon.lc cotincs,
l 'a r i s  l )16 ,  pp .  l12 .14  (p r ima cd .  l J29) .

al. Dialog! Llll,pcr tlatlriauun Barhutlun ad prcfrigauran e scholiis barbaricnt lou-
gc u1i.lis1itui. M.ichcl I lillcn, Ânvcrs, marzo 1527 , [,c ti, D rr (prima cd. marzo 1524).{t  Lc Coulrrc, op. ci t . ,  pp. }90; J7l,
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Ma, ahimè, non tutti gli scolari assomigliano a qucsro ritrarto - a
qucsto autoritratto - dipinto da Adricn Barlanda{ né tanto mcno al
<piccolo santon, protagonista della piété enfantine di Erasmoar. Accan-
to a pochi fanciulli modello, ci sono molti piccoli diavori, scmpre in
crrore, a cui bisogna ricordarc costantcmcntc l'ctimologia dcl ternrine
scuola, come fa in particolarc Vivès nella Exercitatio lirtgttac latitnc:

Lucror Non giochiamo oggi?
EscttrNe: No, pcrché è un giorno lavorarivo, orr! orr! crccri forsc di csscrc

vcnuto qui pcr giocarc? Non è un campo da gioco, qucsro, m' un luogo di
lavoro.

Lucto: Ma allora- pcrché chiamarc la scuola /rr</rr, cioè gioco)
- EscttrHr: ccrto, la si chiama gioco, nra è it gioco clcllc lc"rrcrc (i' lnrino

Iudas litterarun), poiché qui è con la lcttcratura cr.rc noi dobbiar'o gio.o.",
mcntr-c fuori si gioca con la palla, col ccrchio, con i dacli. I-Io anchcicntito
di.:..1]:. la scuola in grcco sichiama scboh, ovvcro svago (in l*ino otiunl,
poiché il vcro divertimcnto e il più autcnrico riposo dcli-o spirito consistono
ncl ttascorrere il tempo a studiare. Ma ccrchiamo cti impararc a bassa vocc
ciô che il maestro ci ha raccomandato di srudiare, p". non dirturbarc gli altri.

Luqo: Mio zio, chc poco tcmpo fa ha studiato tcrtcrc a Bologna] rni in-
scgnô chc la mia memoria avrcbbc fissato mcglio lc nozioni ripcùtc acl alta
vocc, e mi pare chc anche uno scrittore autorevolc comc plinià lo confermi.

EscrnHe: se si vuolc impararc le formulc in qucsto nrodo, nor.r c'è chc ri.
tirarsi in un giardino o ncl cimitqo arriguo ala ciricsa: li si potri griclarc fino
a risvegliarc i morti.

corm: Ragazzi, questo vi scmbra studiare? A mc parc r)iuttosto discutc-
rc, chiacchicrarc! Su, radunatcvi attorno al macstro 

" 
scguitc i suoi consigli.a6

rl ragazzo distratto o disobbcdienrc vicnc rapiclar'c'rc riconclot-
to sulla retta via, scnza che - nclla maggior paric crci casi - sia ne-
ccssario I'intcrvento del macstro. I dialoghi siolasrici ci introducono
in qualcosa di ben divcrso da un carccre minorirc: la sorvcglianza è
discrcta, c molte voltc è garantita da un arur:no scclto .l"lïacsrro
pcr Ia sua-scrictà c pcr Ic suc doti intcllcttuari. Nci coltcgi . l" i g"r;it i ,
qucsto allicvo-sorvcgliantc divcntcrà un vcro c proprio àcl"tolc inca-
ricato di denunciare qucll i tra i suoi compagni chenon si csprimono

, ,u plloei_LV!I c-it,,f.C2r. L'autorc descrivc il suo macsrro cli Can<l: c[r. E,. Dnx.hcler, Adrie,n .Barfndy, hunaniste bcrge, Librairic univcrsitairc, Louvain r9)g, p. 24 r,
-,,]] 

llilrlairc,.ks,Colloqucs d'Erasne cit., pp. l)g.60. Cfr. l)h. trrits, na$i c /iXt;tteu'Elropa t,tedicadlc nodcma,-Latcrza, Bari 196g [tit. orig. L'cn/aut ct ta uic lanitiaksous_l'ancien réginc, Plon, Paris 1960].{6 Cfr. Margolin, L'apprcntismge tlcs élénrcnts cit., pp. 79_g0.
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in latino c cl're pcr questo saranno condannati â portare <<il distintivo
dclla lingua volgarcr>a7.

Non è pcrmcsso parlarc sc non in latino, pcrsino mentre si gioca,
pcna I'csscrc csclusi dalla partita.., Le raccoltc di dialoghi scolastici
molto spcsso contcngono racconti in forma convcrsativa di giochi di
lagazzi, racconti finalizzati a facilitarc il compito dei giocatori. Seb-
bcnc non scmprc dcscrivano I'intcro svolgcrsi dclla partita, questi brcvi
rcportagcs sportivi pcrmettono per lo mcno di seguirne i preparativi
(la richicsta dcl pcrmcsso di giocarc, la scclta del gioco c del campo)
c lc principali viccndc. Qucsti dialoghi sono tra i più vivaci di ogni
raccolta: sono cosl vcrisimili chc ci si potrcbbe crcdcrc! GIi autori han-
no 1>crfcttanrcntc capito cl'rc cra fondamcntalc chc i ragazzi vi si ri-
trovasscro. Se nc rcndc conto, ad cscmpio, Mathurin-Cordicr, che
lascia giocarc duc monclli pcr una pinta di vino, nra che aggiungc:

Gli scolari dcvono nccontcntarsi di giocarc pcr vinccrc, tanto piir chc il
rcgolamcnto dci collcgi impcdiscc di bcrc nclle camcratc. Tuttavia noi abbia-
mo rilcvato in qucst'opcra lc csprcssioni usatc dai ragazzi, non pcrché appro-
vianlo tutto ciô clrc dicono o fnnno, ma pcr inscgnarc loro a parlarc facilmcntc
il l:rtirro. Non c'è dubbio, irrf:rtti, chc si csprimcranno più corcttanrcntc sc
fornircnro loro dcllc formulc latinc adattc a tuttc lc situazioni chc sono pcr
loro farniliari c quotidianc.4s

Sc Mathurin Cordicr ed Erasmo sono, insieme a Jcan-Louis Vi-
vès, i 1>iù noti autori di colloqui, quelli più spcsso citati, utilizzati,
pcrsino imitati, ancl're altri umanisti meno famosi si sono scgnalati in
questo gcncrc rcl:rtivamcntc sconosciuto, poiché si tratta di tcsti di
scuola, di opcrc didattichc in cui si trovano quasi scmprc gli stcssi
argomcnti c addirittura lc stcssc formulc. I manuali pervenuti fino
a noi, originari soprattutto dclla Gcrmania e dci Pacsi Bassi, testimo-
niano la cosiddctta <.Rinascita dcl Nord>, ovvcro gli sforzi compiuti
dai pcdagoghi dcl Ccntro Europa al finc - come dice Barland - di
<rscacciarc dalle scuolc la barbarie> che ancora vi regnava, mcntre in
Italia cra già stata sconfirta. I Cotloqui di Mathurin Cordier sono quelli
che più ci avvicinano allc Âlpi, poiché sono ambicntati a Losanna o

{7 Su qucsto argomcnto cfr. P. Porteau, llontaigne ct Ia uie pédagogïquc ile son
tcnps, Droz, Ccnèvc 19r5, pp. 92:77. Ctr. anchc Â. van Torre, Dialogi lauîliarcs,
f.M. I ' lovius, Licgi 167), pp. 77-82 (prirna cd. l6)7).

4E Cfr. F. llicrlairc, Lc jcu à l'écolc htinc ct ou collègc, in Ph. Âriès cJ.-C. Margo-
lin (a cura di), Lcr Jcnx à la Rcnaissancc, Vrin, Pnris 1982, pp. 489.97.
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a Neuchâtel, e persino a Ginevra, dove, poco prima dclla sua mortc,

I'anziano macstro decide di <far stampare alcuni colloqui in latino scrit-

ti pcr I'istruzione dci bambinbae.
Se tuttc lc raccolte di dialoghi scolastici sono il frutto di un'cspc-

ricnza pedagogica, sono poche ad aver vissuto, comc quclla di Cor-

dicr, tanto alungo ncll'ombra. La maggior partc dcgli autori si affrct'

tavano a pubblicare le loro opcrc, scegliendo di arricchirlc, ncllc ri'

srampe, di dialoghi incditi, piuttosto chc limitarsi a usarlc conrc libri

pcr i macstri. La concorrenza, bisogna ammettcrlo, è spictata, e ogni

motivo è buono per giustificare la pubblicazione di un manualc chc

vcrrà ad aggiungersi ai colloqui scritti dagli <<cmincnti cruditi> o chc
avrcbbc la pretesa di soppiantare quclli di Erasmo, <,gloria dclla Gcr'

mania c garantc dclla sola autentica lettcraturar>. Mcntrc il 1>cdagogo
d'Âssia l{crmann Schottcnius si è risolto a cornporrc colloqui ,,sul mo-

dcllo di Erasmor> solo pcr rcndcrc scrvizio ai propri allicvi, il suo col-

lcga di Lilla Jcan Sylvius confida ai suoi lcttori cfic i colloqui scritti

dai suoi predecessori pcr la maggior partc non sono affatto aclatti a

dci ragazzi giovanito.

7 . Libri pcr gli scohri o libri pcr il tnaestro?

Tutti gli autori, in cffctti, sono d'accordo sull'util izzo precocc dclla

loro opera come guida alla convcrsazionctr. Nella maggior partc dci

rcgolamenti scolgstici, questc opcre figurano nel programma dcllc primc

classi, almeno di quelle in cui gli scolari cominciano a lcggcrc, a scri-

verc c a linpararc i rudimenti dclla grammatica. Â qucsti allicvi dcl

sccondo o del terzo anno il macstro lcggc c spicga il tcsto c xsscgna

un ccrto numero di frasi fattc da mcmorizzarc' <(pcr cscmpio lc [or'

mule chc Erasmo propone per salutarc qualcuno, per augurargli ogni

benc, per invitaflo a cena, pcr recitare il bencdicite' pcr convcrsarc

a tavola, per domandare qualcosa all'insegnantcr>. In alcunc scuolc, i

4e l,c Coultrc, oP. cil., pp. )74'76,
10 Cf,r. Pucrcrui priuataà èolloculioncs. Ioannc Syluio ltuulcnsi arttotc, Jossc Dcstréc,

Yprcs 1554, f. 2r-v c confu[:uhtioncs tironurn lilemrioruu, al anussin collotluionun
Eiasni Rotirdani, Aulorc'Hemunno Schottcnuio l-Icsso, vcdova di Mcrtcn di Kcyscr,

Antwcrp lrt7, t. Â lv-Â2r.
tl S.r['ar8omcnto cfr. in particolarc R. I'loven, Progranncs cl'tcolcs latincs <]a.ns lcs

Pays-Bas ct dins h Principauté de Liàgc aa XVIi sièclc, in Acta Conucuclus Nco'Ittitti

Âirtclodanrcnsir, Finck, Mûnchen 1979, pp. 746.59, cd Ecoles latins ct liurcs scohircs
au XVIC siàclc,in olcs étudcs classiqucso, LIV, 1986, pp' 277-88.
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rag^zzidcvono rccitarc la lczione rispondendosi a vicenda' rendendo

."ii f" intcrrogazioni molto simili a verc e propric rappresentâzioni

tcatrali.----Il 
profcssorc si scrvc anchc dcl manualc di morfologia: <ciô che

u"rrà inr"gnato loro di sera, gli scolari Io dovranno esporrc a loro

volta nci iiorni segucnti imparando anchc a dcclinare e a coniuga-

,"'q""i.fr"" uo."bo[. Perciô li si intcrroghcrà sulle rcgole gramma'

tica'li conccrnenti i gcneri, i casi, i temfi passati dei v.erbi'.le for-

"* 
J"f supino>. Poi iriene lo studio delle constructiones,l'iniziazione

alla sintassi attravcrso i tcsti classici, le commcdie di Terenzio o le

lcttcrc di Ciccronc, pcr cscmpio' Cosi, in ccrte scuole' la lcttura del-

la pacdologiadi Pctcr schade servc da introduzione a quella dei col'
'i";;iÂii;^rÀ, 

"h" 
a sua volta prcPara allo studio dd comico latino'

Gli :rllicvi annotâno lc spicgazioni iel profcssorc' ma lalvolta anchc
;;fig";", lc cosrruzioni, lc"antitesi, gli epitcti, i sinonimi, i provcrbi,

lc analogic, i paragoni, lc storic, le descriiioni, lc favole' lc bcllc.paro'

[, hlùi;; ,"roriil',", lc sentcnzc ârgute>.' con lo scopo di familiariz'

,lr" .oî ,,l,arrc di parlarc c cli scriverc di cui danno prova i migliori

;;i;ti 
" 

scrittori lotini, co" il loro modo di coniugare lc parole e lc

id""", .ioè coula cloppia ricchczza (di stilc e di pcnsiero) tanto cara

a llrasmo.

8. Dall' utilitario all' utilc

La scclta dci testi cli studio è cvidcntementc lasciata al macstro,

.1.," tr"" <lat manualc - dal suo o cla qucllo di un collcga - i dialoghi

" 
ip"*"ggi chc gli scmbrano <pitr utili e convenict'ttir>' comc prccisano

il;i ;Ëtotrii o proposito àei Colloqui di Erasmo' raccomandando

;d;;#;i" I'udtro d ci cogoquia ninoru, selccta, selectiora, brauiora

"'ài 
,i'fp;rone Colloquionun. ô[ tru*po,ori moltiplicarono le edi'

zio.i 
"bt 

ic.riate dei Colloqui,senza nccessariarncnte ridurre I'opera alla

sua dimcnsione iniziale di ,r".olto di formule, ma privilcgiando i dia-

i;;ht ;;iiif", prrlur" corrcttamentc e per formarc i buoni costumi)'

Sc" alcuni 
"àito.i 

giustificano la loro opcrazione con I'elevato costo

àiri"*p, dclla vcisionc inrcgrale, alrri ammetrono di aver sacrificato

alcuni iialoghi in cuioil tonJmordacc avrcbbe rischiato di ferire del-

lc orecchic dclicatc>. Tutti i lettori di florilegi non hannola fortuna

diacccdcrealtestooriginale,poichésiconservanoparecchieedizioni
,iolosticl.," dci Coltorlii non solo espurgatc, ma soprattutto parzial-
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mcnte riscritte12. Se il manualc erasmiano è senza dubbio la raccol'

ta di clialoghi di scuola piir spcsso usata ncllc clnssi dcl XVI sccolo,

è perô ancÈe quclla chc provocô più fasridi ai suoi fruitori: gli studcn-

ti di Lovanio chc confessavano di avcr lctto qucl manualc non ottc'

ncvano I'assoluzione; i <<pedagoghi c i macstri di scuolao dclla Franca

contca rischiavano la corda adottando qucsro manualc; i figli di Lu-

tcro nc furono privati dal padrc e, nel Consiliun tle cncndantla Ecclc-

sia del 1537, l]nterdizionc della lcttura di quest'opcrn ncllc scuolc

è presentata come un'importante misura di riforma dclla chicsa, pro-

prio quclla riforma della chicsa di cui I'autorc dci colloqli avcva [at-

lo I'argomcnto principalc c più scottante dclla sua opcratr'

Riformatorc àichi".oto dcgli studi c dci costunri, Erastno, volontaria'

mcntc ma scnza confcssarlo, è uscito dalla cornicc clrc si cr:r prcposto c

ha confcrito a un modcsto mrnualc di scuola una climcnsiotlc nuova c

originalc. Per guanto la sua raccolta non sir affatto Ia sola a csscrc au'

."it"t" di volume da un'cdizione all'altra, non sc nc conoscono altrc clrc

ncl giro di quindici anni siano dccuplicatc pcr dirncnsioni, clrc abbiano

ourio un" cos) lungâ gestâzione e cosl numcrosi rimancggiamcnti, c so'

prattutto chc siano statc apprczzatc da un llubblico aclulto lltrcttatrto, sc

non più, chc da un pubblico giovanc. <,conformcurcntc a ciù clrc dicc

San Paolo: Cononpunt uores Colloquia Ptaua>>, vicnc da pcusarc ai suoi

ccnsori parigini, chc I'accusano di indurrc i lcttori, <(scnz:l I'ornbrl dcl bcl

linguaggio, alla perversa dottrinora, cfic lo tacciano di avcrc, cioè, snr-

,uù,o i diologlliscolastici. È ..tto chc Erasmo talvolta dimcntica chc lrr

sua opcra è indirizzata a dci ragazzi. A Vivès, cfic gliclo fa not:rrc, rispon'

dc clrc scnza dubbio gli è succcsso di pcrdcre il proprio libcro arbitrio,

ma anéhc chc i ragazzi crcsconott... Educazionc non vuol dirc, sccon-

do Erasmo, ipcrprotcggcre il bambino taccndogli lc cosc clclla vita, m:r

scoprire i suoi interessi sul nasccre c associarc ad cssi lc conosccnzc chc

è bcnc chc egli abbia. Il bambino è un uomo in divcnirc, dcgno dicsscrc

trattato da adulto, cioè degno di conoscerc tutto dclla vita, a l)atto tuttx'

via clre questa conoscenza awenga con la mediazione di un libro, piutto'

sto chc tramite I'esperienza, che è da macs6a dcgli sciocchi>t6. ltitrat-

ro vivo della gcnte e d.l mondo ,i Colloqui sono pcr i loro giovani lcttori

t2 Sult'utilizzazionc e sullc cdizioni scolastichc dci Colloqui, cfr. llicrlrirc, I'es Col'
loqta d'Erasntc cit., PP' l2r'47.

t ' lvi, PP. l) l;212;296'10r.
)a lv i ,  Pp.2 l7 '18.
t ' Ivi, pp. 107'10.
t(' Erasmo, De utilitate colloquionun, in Âso, r'ol. I'J, 1972' p' 7'll'
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cià chc lc immagini crano per i bambini piccoli: una rappresentazione
dclla rcaltà. Erasmo mostri il mondo talc qualc è e gli uomini tali quali
sono, Iasciando ai suoi lettori la facoltà di sceglicrc Ia strada o il modcllo
da scguirc. Erasrno, inf.atti, non impone, piuttosto propone, e sc csorta
è pcrclré non tcmc di impcgnarsi. Dictro I'ironia graffiantc, i Colloqri so-
no un richianro inccssantc vcrso un modo nrigliore di csscre, vcrso un vi-
verc nrcglio, un plrlarc mcglio, clrc fa dcl loro autorc un vcro cducatorc.

9, Uontini non si nasce

Trrtta I'opcra di E,rasmo, certo, 1ruô csscrc considcrata un'cducazio-
nc pcrnlîncntc clrc va dal primo vagito fino al fiorirc dcl /ogos: <<Uomini
norr si nitscc, si divcnta>, sottoliuca I'autorc dcl Dc pueiit|, cd è il lin-
guaggio chc crcr I'uomo. Impararc a parlarc, c subito dopo a parlarc
benc, qucsta è csscnzialmcntc Ia lczione che scaturiscc da un'opera pc-
dagogica pcr ccccllcnza, che si rratr.i di dcfinirc le norme igicniche del
l,rttantc, il progranrma di un'cducilzionc cqrrilibrata c progrcssiva c la
scclta clcgli autori classici chc la sostcrranno, per giungcrc, da una par-
tc, :ri più alti usi dcl linguaggio, cioè alla rctorica dcl prcdicatorc, dal-
I'lltra partc, al cornportamcnto corrctto c alla profcssionc spiritualc dcl
cristiano. E, 1rcrché non sa vcdclc il quadro d'insiemc c I'altezza dclla
mcta pcrscg,uita clrc Guillaumc Budé rinrprovera â Erasmo di indugiare
sui prirni tlatti, cli pcrdcrc il suo tcmpo a scrivcrc opcrettc 1>cr I'cduca-
zionc dci fanciulli. <Io non scrivo pcr i Pcrsio né pcr i Lelio, scrivo pcr
dci barnbini c pcr dcgli incoltin, replica Erasmo, chc non rifiuta ncssuna
matcria <<in grndo cli far progrcdirc gli studir>t8. Ed è il più prcsto pos-
sibilc (statint) chc dcvc cominciarc I'cducazionc, tanto irnprobo è il com-
pito: <<La prima cosa - c Ia più importantc - consistc ncll'abituare
I'animo ar)cor tcncro dcl (anciullo ad assorbirc i prinri insegnamcnti
dclh rcligionc; la scconda cosa, ncl far si chc cgli si dcdichi con amore
allo studio dcllc lcttcrc; la tcrza, ncl prcpararlo ai futuri dovcri; Ia quarra
ncll'avvczzarlo, fin dai suoi prinrissimi anni, allc buonc manicro>te.

51 lrl., Dcclantatio le pucrit cit., pp. 188-89 ftrad. it. cit., pp. 104-106].
, 

tn l). Mcsn,rrd, liusnc ou lc cbûstianisnc critique, Scglrcrs, Paris 1969, pp.95-96.
Cfr. M.-M. dc la Garnnclcric, Ia concspontlancc l'Erasntc et Guillamrc Datlé,Yrin,
Paris 1967, pp. 56-57; 67.68; 1)-74.

5e [,rasmo, Dc ciuilitatc norun pucriliun libclhs, in Op*a Ozlria (Ll]I), vol. I,
Lcydcn 170), col. l0.lJ ll-C [rratl. ir. a currr di L. Cualdo Rosa, Il galatco Jci ragazzi,
lst i tutodclh l3nciclopcdia l tal iana, l{onra 1991, p.401. Cfr. D. l lomagnoli ,  Lacour.
toisic lans la uillc: nn nodèlc conplcxc, in Ead. (a cura di), La uillc et h-cour. Dcs bon-
nct c, les nuuuaiscs uanièrcs, Frryard, Paris 1995, 1tp. 7)-76.



Storia dcll'infanzia I. Dall'anticbità al Sciccnto

È oncot" ncl Dc paeris(o che Erasmo ha spicgato con maggior
chiarezza il quarto punto di questo programma:

Se il bambino a tavola si comporta in manicra sconvcnicntc vicnc sgricla-
to c in scguito si adcgua all'escmpio chc gli è stato indicato. Lo si porta in
chiesa, gli si inscgna a farc la gcnuflcssione, a tcncrc lc mani giuntc, a sco'
prirsi il capo, ad assumerc un contegno dcvoto; quando si compiono i sacri
mistcri, gli si dicc di starc in silcnzio c di volgcrc lo sguardo all'altarc. Il bam'
bino impara qucste elemcntari nozioni di contegno c di dcvozionc prima an-
cora di sapcrc parlarc cd csse gli rcstano impressc fino ncll'ctà adulta c scrvono
in qualchc modo alla vera religione. Nci primissimi tcmpi, il nconato non di'
stinguc affatto i genitori dagli cstranci. In scguito impara a riconosccrc ln nrn-
drc, quindi il padre. A poco a poco impara anclrc a rispcttarli, a ubbidirc loro'
ad amarli. Disimpara la collera, la vendctta se lo si induce a darc un bacio
a colui contro il quale si cra scagliato. Impara ad alzarsi in picdi drrvanti a
unr pcrson.t anziana, a scoprirsi il capo davanti all'imnraginc dcl crocifisso.
Coloro chc pcnsano chc tali nozioni clcmcntari di virtù non nbbirrno alcun
vatorc moralc, a mio awiso, commcttono un grandc crrorc'

I0. La ciuiltà crasntiana: un nuoùo concclto, tttt ttuol)o cotlice

Mentre stcndcva questo passo, Erasmo aveva già in cantiere il l i-

brctto di insegnamento morale,.familiarc, civico c rcligioso chc pub'

blicherà parccchi anni dopo, nel marzo del 1510, col titolo Dc ciuilitatc
montn, pueriliunt libcllrc. Qucsto libretto si avviava a diventarc la
<(mamma chioécia> delle Ciuilités puériles ct lnnnêtcs chc pcr molti se'
coli haryno pullulato nelle scuolc e hanno fatto la fortuna dci librai6t.

Qui Erasmo crea un gcnere, in quanto - cosa clrc ncssttno prima di
Iui aveva mai fatto - si dedica a una ricognizionc sistcmatica di tuttc

le situazioni della vita socialc c anchc della vita intinra dcl bambino.
In settc capitoli, egli si interessa successivamcnte all 'aspctto estcrio'
rc e al contegno, all'abbigliamento, a[ modo di coml>ortarsi in chicsa,
alla maniera di atteggiarsi e di servire a tavola e negli incontri, al com'
portamcnto durante il gioco e nclla propria camcra da lctto, parlando
con la stcssa naturalezza dcl modo di sputarc o di spcgncrc una candc'
Ia, passando in rivista le varie funzioni del corpo, i gcsti più quotidia'

ni e quclli meno abituali, ccrcando di prcvcderc tuttc lc circostanzc

60 ld., Dachnatio de paqis, cit., pp. 412-lJ [trad. it. cit., p. 124].
6t [.a traduzionc franccsc di Âlcidc Bonncau (Paris 1877) è stata ristanrpata con

una prcscntazionc di Ph. Ariès: Erannc. La ciuilité prdnlc, Iianrs:ry, Paris 1977'
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particolari in cui il bambino potrebbe trovarsi. Egli segnala, en Passant,
gli attcggiamcnti corrctti o ridicoli che ha potuto osservare attorno
a sé, quclli chc ha notato ncl corso dellc sue letture o dei suoi viaggi
c anchc quclli chc ha rilcvato ncllc il lusrazioni o chc gli rammcntano
ilcomportamcnto dcgli animali. Il bambino bcn educato, di cui tra-
sparc in fil igrana il ritratto, è modcsto, dcfercntc e sorridente in ogni
circostanza; si comporta <,conformcmente alla natura e alla ragione>,
rispctta I'ctichctta dci vari ambicnti in cui via via si trova ed evita
di farsi notare, spccialmentc ostentando la propria buona educazio-
nc; sc si prcoccupa costantementc dell'immagine di sé che dà, sa chiu-
dcrc gli occhi sullc rnanchcvolczzc dcgli altri c attribuisce più impor-
tanza alla propria salutc cl:c alla cortcsia62.

Scbbcnc I'opcra si prcscnti sotto forma di lcttera a un4iovane prin-
cipc, è comunquc rivolta a tutti iragazzie puô anche cssere letta con
profitto dai pochi privilegiati chc dcvono apprcndere Ie nozioni pra-
tichc ncccssaric per vivcre in socictà faccndo parte di una famiglia
nobilc, o addirittura di una cortc principescâ, come era ancora d'uso
all'cpoca. Ma tutto ciô cominciava già allora a cambiare, cd Erasmo
è sicuramcntc tra coloro chc contribuirono in modo più cospiëuo a
diffondcrc I' irrscgnamcnto dcllc lruonc manicrc a scuola c a supcrarc
lc rcgolc dclla cortcsia mcdicvalc(').

ll. Le buonc ntanicre a scuola

Nclla maggior partc dci programmi scolastici del XVI sccolo, in-
fatti, I ' inscgnamcnto dcllc normc di comportamento da rispcttarc al-
I' intcrno c all 'cstcrno dcllc istituzioni scmbra direttamentc ispirato
ilDc ciuilitalc, di cui, tra I'altro, qucsti programmi spesso raccoman-
dano I'utilizzo. Codicc di sapcr viverc al qualc i ragrzzi devono rifc-
rirsi in ogni circostanza, (sempre nclle mani dei nostri scolari>>, comc
prccisa un programma, o lctto una volta alla settimana agli alunni di

62 ll. dc la l:ontainc Vcrwcy, Tbc lint <book ol etiquettcn lor chiUren: Erasnus <De
ciuilitatc norun pucriliurzr, in <Quocrcndon, I, 1971, pp. l9-)0;J.-C. Margolin, I-a
<ciuilité puérile* sclon Erasnc cl ltialhrrin Cordiu, in <Ragionc c ciuilitasn, Figurc dcl
viacrc associalo nclla cullura tlel'500 curopco, a cura di D. Iligalli, Ângcli, Milano 1986,
pp. 19.45; J..C. Margolin,Ia ciuilté nouuclle. Dc Ia notiort dc ciuilté à sa pratiqac ct
aux naiÉs le ciuilté, in Pour une histoirc dcs traités dc saaoir-uiurc cn Earope, Âssocirtion
dcs Publicrtions dc Clcrmont lI, Clcrmont-Fcrrand 1994, pp. 15l-77.

6t C[r. I'opcra ormai cla.gsica di N. Elias, Ia ciuiltà dclk buonc nanicrc,Il Muli-
no, llologna 1982 [tit. orig. Ubcr tlcn Prozcss dcrZittilisation,l,lVandlmgen tlas Vcrhal-
tcus in tlen uclrlicbcn Abcnchichtcn las Abcndhnlcs, Suhrkamp, Frankfurt lt692l.
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rrc classi riunite, il libretto costituiscc uno dcgli strumcnti di lotta

((contto la grossolanità dei costumi, ma anchc dcl 'linguaggio>'

Mcno siup"faccnte di quanto possa apparirc, I'uso dcl Dc ciuilita'

k a finigramÀaticali c stiliitici assumc divcrsc fornrc. Talvolta il mac-

,tro 
"iuÉ 

i suoi scolari a trovarc ncl tibro <,alcuttc frasi lrrtinc c i nomi

di numcrosc cose)>; talvolta cgli si scrvc dcl tcsto pcr il lustrarc una

lczionc di morfologia o anche di sintassi, nel caso in cui gli allicvi lcg'

gano già pcrfettaricnte c conoscano <<in modo passabilc,' lc dcclina-

Iioni 
" 

lc coniugazioni. con I'aiuto dcl libro, i rtgazzt si cscrcitano

a clcclinare c a loniugarc, ad applicarc lc rcgolc grxmmatic{li di cui

il profcssorc spicga.loro I'utilizio, in un lavoro iu cui lo stuclio di u'a

grarnmatic" latinâ si âccompagna a q-u{19 dcl nrnnualc'

Il De ciuilitate rispondcvaicnza dubbio r un'csigcnza, socialc: il

suo succcsso subitaneo - almcno dodici cdizioni solo ncl t5r0 -,

la sua immccliata traduzione in tuttc lc principali linguc volgari, il suo

utilizzo nelle scuole ne sono provc inconfutabili. Ll diffusionc strâor'

dinarin di qucsto librctto, cerro, si spicga col fatto chc è uscito al mo'

mcnro giurio c chc presentava dci modelli di comportarmcnto co.nformi

"l 
,.,o icmpo. Tuttavia, la srla adozionc' non solo conrc guich cli sapcr

vivcrc a uso dci fanciulli, ma anctrc comc libro di lcttulrt, clcstin:rto

a ..[ar loro apprcndcrc c praticarc la lingua latinao, nol't è ccrtflmcntc

.rrr"n"o 
"l 

'nàltipli.orsi dcllc ristampc dclla vcrsionc originrrlc c dcllc

cdizioni scolastiche o annotate.
La piùr famosa e la più diffusa ediziotlc, irccol]lpagnxta <la.rotc'

ui"n" pubblicgta a colonia, pcr i tipi di Johann Gymnicus, clrll 'otto-

brc clcl LitL: ad opcra di Gisbcrtus Longolius, cltc di'crrà_rcttorc

dclla'scuola di Dcvcntcr, poi profcssorc rtll ' lrtrivcrsitir di Colorria.

Quanto agli adattamcnti, cssi sono opcra di pcdagoglri 1>t'cocctrl>:rti
di ,"tt"r" a disposizionc dci loro allicvi un nra.ualc concc'ito :rppo'

sra pcr loro. Deàicato al figlio di un principc istruito dr utt 'rcccttorc

" 
non in una scuola, ilDc ciuilitarc non trattava, ipfatti, dclll condot'

ta scolastica c trasmettcva dcllc rcgolc abbastanzrt difticili clir nrcmo'

rizzarc. Ncl 1514, un rnacsffo di scuoln di Marbtrrg, l{cinhardus

Hnd"."riur, trasforma I'opcra in una sorta di catcchismo a domlndc

c .irport", ocosl chc i ragizzi possano impararlo a ntc'rorirt c 'iù fa-

cilm"nt" assimilarlo,r, e introduce un capitolo supplcmcntarc sulla con'

dotta a scuola c durantc lc lczioni. Ncl 1516, un altro pcdagogo,

Ervaldus Gallus, trae dal tcsto di Erasmo una scric di brcvi Lcgcs no'

ralcs, aduso dei suoi allicvi della scuola latina di \wccrt. Altri doccnti

ct bero I'idea di trasporrc in vcrsi ilDe ciuilitalc. Il pocnra, composto
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dal rcttorc dcl Gynrnasium poeticum di Ratisbona, non ci è pervcnu-
to, tnî nc conscrviilmo la vcrsionc in rima di Franccsco I'Icemc, pro-
fcssorc alla scuoh clcl Capitolo di Notrc-Damc di Courtrai (1578).

La diffusionc di qucsti adattamcnti tcstimonia chc gli scolari dcl-
lc rcgioni rirnastc fcdcli a Ronra non avcvano nicntc da invidiarc a
quclli dclla Ccrmania Iutcrana o dcllc !,rantntar schools britannichc.
D'altrondc, il Dc ciuilitatc tigura ancora ncl 1550 nclla lista dcllc opc-
rc scohstichc raccomandatc dall'univcrsità di Lovanio. I provvcdi-
mcnti proibitivi furono prcsi con molta lcntezza,, visto chc, in una
lcttcra a Sinron Vérépéc dcl 3 gennaio L574, il rcggcntc dcl collcgio
dci gcsuiti cli Colonia gli rimprovcra di non csscrsi prcoccupato dclla
corrct[czzn clci costunri: <.Pcrché nrai non l'rai scrirto un'opcra di quc-
sto gcncrc! [ rnacstri c gli studenti la lcggcrebbero al posto della Ciui-
Iitas uonuu di Erasmo!'>. Nclla sua risposta, il grandc pedagogo dclla.
Controrifornu scgnala I'csistcnza dcllc Lcgcs noralcs di Ewaldus Gal-
Ius, <quasi tuttc trattc da Erasmor>, c annuncia la sua intcnzionc di
inscrirlc nci suoi Progyunauuata, dopo avcr dato loro una forma più
adatta allu giovanc ctà dci lcttori e dopo avcr <(sopprcsso i[ nonrc di
una ccrt:l l)crsonaD. Trcnt'anni piir tardi, ncl 159J, un tal Jcan I'Iout-
vcus cli Vlicrclcn pubbliclrcrà ar lJruxcllcs un librctto intitolato Dc
ciuilitatc iltorilnt pucriliun libcllus, dc inlcgto in brcuiores rcdactus quac-
stiottcs tucntoriac iuuanclac gratia, chc è una vcrsionc ampiamcnte ri-
ntancggiata dcl clucstionario di llcinhardus I-Iadamarius, dcstinata agli
allicvi dci gcsuiti: i l nomc dcl profcssorc di Marburg c quello di Era-
sno non compniono in alcuna partc dcll 'opcra6{.

Il succcsso dcl librctto di Erasn'ro comincia ad appannarsi solo ncl
XVII sccolo, scblrcnc si conservino ,lncorâ numcrosc tracce dclla sua
utilizzaziouc, spccialtncntc ncllc Provincc Unitc, dovc il cclcbre Schctol-
otdrc dcl 1625 ordina la stampa in millc cscnrplari di un'cdizionc <(cor-
rcttâ in qualchc puntoD, chc figura ancora ncl lrrogranrma delle scuo-
lc di Arnstcrdam ncl 1677. Sc lt Ciuilitas erasmiana è divcnuta cosl fa-
cilurcntc il ocodicc curopco dci costumbr, è perché essa proponcva dcllc
rcgolc di condotta univcrsali c pcrclré potcva agcvolmcntc csscre adat-
tata ora alla dottrina calvinista, ora a quella luterana. Bastava, comc
ha bcn c:rpito il rcttorc dcl ginnasio di Gorlitz, autore di un'cdizione

('{ Sull'rrtilizzo c sullc cdizioni scolasticlrc dcl Dc ciuilitatc, cfr. F. I}icrlairc, Era-
snus a! sclnol: lhc "Dc ciuilitatc noran pucrilitu libcllusr, in Esmys on thc \[/orks of
F.rasntus, a currr di l{.L. Dc Molcn, Yalc Univcrsity Prcss, Ncw I'lnvcn-london 1978,
pp. 219-5 | c L'cutcigucntcnt dcs bounu nnnièrcs à l'époqac atodcnrc, in dléscauxr, J2-J4,
1978,  pp .  2 ) -12 .
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espurgata dei <tratti dell'antica supcrsrizionc> (Wroclaw 1569), soppri-
mcrc la menzione della Vcrgine Maria, sostiruirc il tcrminc omonaci,,
con <<ministri dclla Chicsar>... Scnza dubbio alcuni rradurrori dcl XVI
sccolo andarono anche oltre, ma scmprc rcstando nct quadro tracciato
da Erasmo. CosI Claude Hours di Calviac pubblica a Parigi ncl 1J59,
poco tcmpo dopo aver riccvuto la borghcsia di Gincvra, una Ciuilc ho-

Iresleté pour les etdans,libero adattamenro dclla Ciuilitas, di cui scguc
I'impianto con scrupolosità, aggiungendo qua c là dcllc prccisazioni,
in particolare sulle buone rnanierc a tavola nei divcrsi pacsi6t.

, Preccduta per la prima volta da un <<mctodo di imparare a lcggcrc
bcnc, a pronunciare e a scrivcrcr>, questa Ciuilité rimaneggiata icsta
dcstinata a dci ragazzi: <.Ora, dunquc, il principalc insegnamcnto chc
bisogna impartirc loro è di tcmcrc Dio: tuttavia dopo qucsto primo
comandamcnto quclla dclla civilc oncstà dcvc csscrc una fondamcn-
talc raccomandazione, dato chc cssa è assolutamcntc ncccssaria alla
dimcnsionc sociale dclla vita umanaD. si annuncia già quclla rrasfor-
mazione che si vcrifichcrà a partirc dal sccolo scgucnrc, quando la
dcstinazionc dclle ciuilités sarà pcnsata sccondo una griglia-socialc c
il loro contcnuto vcmà prcscntato in funzionc di praticlrc c di valori
mondani. Il titolo dell'opcra di Calviac, lc suc osrcntarc prcfcrcnzc
pcr le usanzc franccsi annunciano il Nouueau traité de Ia ciuirité qui
se prutique en France parui les honnôtes gcrs (Parigi 167l), opcra di
un altro mcmbro dclla nobiltà, il diplomatico Antoinc dc Courtin.
Quanto al contcnuto, il tratrato assomiglia nrolto alla ciuilité honrtêtc
pour l'instruction dcs enfants ï...1 dresséc par un Missionairc, di cui si
moltiplicano lé ristampc a Troycs ncl XViII sccolo, ricdizioni protcr-
tc da ili: 'approvazione parigina dcl 1714, rinnovara ncl 1744.

L'ingrcsso della, Ciuilité ncl fondo dclla Bibliotcca blu di 'froycs 
av.

vicnc al principio del XVil secolo c contribuisce non poco alla sua lar-
ga diffusionc. sc Ia raduzione di calviac scmbra csscre scrvira da basc
pcr lc varic cdizioni dclla Ciuilité dtessée par u,, Missionaire ncl XVIII
sccolo, ma anchc per quellc della Ciuilité paérilc ct bonnêtc dcl XVII sc-
colo, questc versioni più antiche, specialmcnte quclla chc cscc dallc
stampatrici di Nicola II Oudot ncl 1649 c rurre le suc ricdizioni si
ispirano ugualmcntc a un'alra traduzione dcl XVI sccolo, quclla pub.
blicata a Parigi per i tipi di Simon dc Colines ncl l5J7 cla picrrc
Saliat, il cui tcsto è stato compendiato c provvisto di sorrotitoli. Un

6t Âbbiamo consultato I'cd. di Richard Brcton, Paris 1560; cfr. f.Â2 r-v, XXIIIv.
XXIVT.
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attento esanle dcl fondo di Troyes permetterebbe senza dubbio di trac-
ciare I'albcro gcncalogico di questi innumerevoli libretti blu, tirati in
migliaia di copic c chc lranno progrcssivamcnte diffuso in zone scmpre
più ampic lo stcsso modcllo di formazionc: <rl-a padronanza dci princi-
pali rudimcnti, la conosccnza dcl codice di comportamento in società,
I'apprcndimcnto, attraverso la rccitazione dclle Quartine del Signorc
di Pibrac, dcllc rcgolc di una morale cristiana tinta di stoicismor>6.

Prescnte, grazic ai vcnditori ambulanti, nclle campagne, dove, co-
me tuttâ la lettcratura blu, anima le riunioni scrali, il libro di civiltà
è ugualmcntc prcscntc nellc piccolc scuolc, dovc chiaramente non funge
più da manualc di latino, ma da libro di lcttura, un libro con cui si
impara tanto mcglio a lcggcrc, a pronunciare, a scrivcre, che è provvi-
sto dcl mctodo di Claudc Calviac c stampato con carattgri simili al-
la scrittura corsivâ, chc prcndcranno il nomc di carattcri di civiltà, in
quanto fcccro la loro prima apparizionc in una traduzione francese dcl
Dc ciuilitatc ad opcra dcll'avvocato parigino c riformato Jean Louvcau,
stanrpatir a Lionc da Robcrt Granjon nel 15586?.

12. Dalh lutlrottattztt tlcl lingtalgio al sapcr uiucrc

ll nomc di Emsmo è dunqrrc indirettamcntc legato a qucllo di un
cnrattcrc tipografico. Ma è poi davvcro stupcfacentc qucsto fatto a pro-
posito cli trn umanista clrc non [u profcssorc - ma chc profcssore! -
sc non grazic alla rncdiaziorrc dclla stlrmpa? Scnza la stampa, del rcsto,
la ristrutturazior c dcll ' inscgnamcnto intraprcsa dagli umanisti avrcb-
bc 1>otuto sortirc buon csito? Già i Fratclli dclla vita comune avcvano
capito clrc il l ibro staml)ato sarcbbc divcnuto Io strumcnro della diffu-
sionc dcl sflpcrc, c con tutta naturalczza si fcccro stampatori. Dopo

6 Â tlrrcsto proposito, cfr. Il. Clurticr, D. Julia c M.-M. Compère, L'élucaion cn
I:roncc lu XVl" au XVIII' sièclc, Sr:ur:s, l)aris 1976, pp. l)6-45;J. dc Vigucric, Lirrri-
ttrtiou dcs clfuuts. L'étlucalion cn l\uucc XVI€-XVIIIi l'ôcle, Calmann-Lcvy, Paris 1978,
p1t,252-72 c fl. Charticr, Lccturct ct lcclcun lans la l:rance d'Ancicn régitttc, Scuil, Paris
1987, pp, 45-86. ̂  proposito dcllc ciuilitds di Troycs, c[r. Â. Morin, C-atalogre tlcsciptif
dc Ia Bibliotbôqrc blcue de'froycs, Droz, Gcnèvc 1974, p1>. 67-74. Tra gli innumcrcvoli
manu;rli di sapcr vivcrc dcl XVI sccolo (cfr. M. Calais, Répeaoirc bibliograpbiqac du na.
nnek lc sauoir-uiwc cn Francc, Conscrvatoirc Nationrl dcs Ârts ct Méticrs, Paris 1970),
è lrnc non trascumrc qucllo dcl p:rstorc luterano Fricdrich Dcdckind (Frankfurt lJ49),
chc inscgn:r la civiltà a corhaio: cfr. R. Crnlr:ry, Un traité lc natuaiscs uranièrcs au XVlc
sièclc: lc oGnbidnnsn, in ollésc:ruxo, )2-)4, 1978, pp. ll-4 l.

('7 Cfr. I l. Carrtcr c t t,D.L, Vcrvlict, Guilité types, Oxford Univcrsity Prcss, Oxforcl
196(r.
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d i lo rog l iuman is t ie igesu i t im iseroanch 'css i inmoto lcmacch inc
da stampa p", prouu"dJt" efi insegnanti e.gli alunni di 

1s11' ji,llb"
oer il maestro o per f" .i"tt"i' Tutto-, o quasi' era da invcntarc' I dialo'

fit;ilili" ri u""r" maniere per i fanciulli non sono chc due gc-

il;;;"o " 
,,,otti altri, di un fondo numcrosissimo.s, ma sicura-

r"*" ai grande rapPresentatività, tanto pcr il loro utilizzo quanto

ocr il loro contenuto, dell'idea madre dell'umancsimo: I'uomo, quc'

il ;ù,o]f-;;r", Éùparola, non acquisiscc la sua vcra dimcnsio'

;Ji;;;; .h" 
".."ti.ido 

i" .it, che possicdc di piùr profondamcntc

"t..", 
ff linguaggio. Avere padronaniadel linguaggio significa. avcrc

oaclronanza di ," ,t"J .à 
"""tt 

capaci di comunicare con gli altri'

i;i",oi" 
" *r"r" ,ig"rri." imp"rarc avivcrc nclla socictà. E parlarc

t-"À" .i.a od",,or. ii froprio linguaggio all'ascoltarorc c al soggctto

rra*aro, in rispetto ii piin.ipioii JJnu"ni"nza chc gli antic6i chia'

^^tÀo' ar*rittttce, noï a foÀ" una forma clcvata di snpcr vivcrc?

('E Cfr. spccificamcntc R' I-Iovcn' Lcs ua.ua,cls htins tlu XVl" tièclc' in ollcrmc'

ncusr, XLII, ], l97l' pr'''rzs'àî",ii"lii.n"ti,tatsucccssivo' D'Julirr"Liurrs leclassc

c! ntd9ct pôtlagogiqncs,i^'ûLitin 'tL't:a'titio' 1'ouçaisc'vol' ll' l)ionrodis' l'nris 1984'

on. 468-97't"'',i"i. 
thot artr, Grannrairc cl tbétoti4uc clrz llmsnc' vol' ll' Lcs llcllcs Lrttrcs'

Paris 1981, Parsizr.


