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LAVORO SUI 
TESTI DELLA 
SCUOLA 
- LA BEATRICE DI DANTE 
- IPPOLITO, EURIPIDE 
- LA DONNA NELLA CIVILTÀ MODERNA 



La Beatrice di Dante 
Ragionamenti critici di Gabriele Rossetti 

a cura di Maria Luisa Giartosio de Courten ; con 
prefazione di Balbino Giuliano  



Scheda bibliografica 

v  Livello bibliografico: monografia 

v  Tipo documento: testo a stampa 

v  Autore:  Gabriele Rossetti 

(1783-1854) 

v   Titolo:  La Beatrice di Dante, 

ragionamenti critici 

v  Pubblicazione: Imola, Galeati, 

1935 

v  Descrizione fisica: 608 p. ; 26 

cm.    

v   Lingua di pubblicazione : 

ITALIANO 

v   Paese di pubblicazione:  

ITALIA	  

	  

	  

	  	  

	  	  

 



Struttura dell’opera e storia del 
manoscritto 

Tre serie di ragionamenti 
 
 

Tre ragionamenti 
 
 
 

Tre parti 
 
 

Tre articoli  

A causa della scarsezza 
delle risorse economiche 
dell’autore, egli riuscì a 
pubblicare solo il primo 
ragionamento dell’opera. 
Affidatosi poi a un altro 
studioso dantesco nella 
speranza di veder pubblicato 
il proprio manoscritto, esso fu 
plagiato da questi, senza che 
Rossetti potè intervenire. 
L’intera opera vedrà la luce 
solamente dopo la morte 
dell’autore, e verrà 
pubblicata con le lacune 
strutturali che ancora oggi 
presenta. 



Ippolito, 
Euripide 

Introduzione, testo e commento a cura di Giuseppe 
Ammendola 

	  



Scheda bibliografica 

v Livello bibliografico: monografia 

v Tipo documento: testo a 
stampa 

v Titolo: Ippolito, Euripide 

v Pubblicazione: Firenze, La 
nuova Italia, 1946 

v Descrizione fisica: 244 p. , 22 
cm 

v Lingua di pubblicazione: 
GRECO ANTICO (fino al 1453), 
ITALIANO 

v Paese di pubblicazione: ITALIA 

 



Particolarità  

Dedica a 
penna sul 

frontespizio 



La donna nella 
civiltà moderna 

Di Valeria Benetti-Brunelli 



Scheda bibliografica 
v Livello bibliografico: 
monografia 

v Tipo documento: testo a 
stampa 

v Autore: Valeria Benetti-
Brunelli 

v Titolo: La donna nella civiltà 
moderna  

v Pubblicazione: Torino, 
Fratelli Bocca, 1933 

v Descrizione fisica: 260 p. , 
21 cm 

v Lingua di pubblicazione: 
ITALIANO 

v Luogo di pubblicazione: 
ITALIA 

 



Particolarità 

Pagine attaccate sul lato 
superiore del foglio, perché non 

sono mai state sfogliate 

Francobollo 
libreria 

Shakespeare 
& Company 



LABORATORIO 
A SCUOLA 

LA STORIA DELLA SCRITTURA DAL 
PALEOLITICO AL CODEX 



LA STORIA DELLA 
SCRITTURA 

• 	  LA	  SCRITTURA	  NASCE	  COME	  NECESSITA’	  
NELL’AGRICOLTURA	  PER	  CONTABILIZZARE	  	  LE	  
SCORTE	  DI	  CIBO	  E	  CONTARE	  I	  GIORNI	  CHE	  
PASSANO.	  

• 	  AL	  PALEOLITICO	  SUPERIORE,	  30-‐40.000	  ANNI	  FA,	  
RISALGONO	  I	  PIU’	  ANTICHI	  FRAMMENTI	  DI	  OSSA	  E	  
ROCCIA	  CON	  SEMPLICI	  ISCRIZIONI.	  LE	  ISCRIZIONI	  
SUL	  LEGNO	  SONO	  ANDATE	  PERDUTE.	  

• 	  NON	  C’E’	  UN’ORIGINE	  UNICA	  DELLA	  SCRITTURA	  
MA	  E’	  NATA	  INDIPENDETEMENTE	  IN	  DIVERSE	  
PARTI	  DEL	  MONDO.	  	  PROBABILMENTE	  I	  PRIMI	  
FUORO	  I	  SUMERI	  E	  GLI	  EGIZI	  NEL	  3500-‐3300	  A.C.	  
CIRCA.	  

	  	  Ossa	  e	  roccia	  per	  incidere	  



LA STORIA DELLA 
SCRITTURA 

• 	  L’UTILIZZO	  DELL’ARGILLA	  COMPARE	  PER	  
LA	  PRIMA	  VOLTA	  IN	  SIRIA	  CIRCA	  10.000	  
ANNI	  FA.	  	  

• 	  PER	  INCIDERE	  SULLE	  TAVOLETTE	  DI	  
ARGILLA	  VENIVA	  UTILIZZATO	  UN	  CUNEO,	  
PER	  TALE	  MOTIVO	  LA	  SCRITTURA	  FU	  DETTA	  
CUNEIFORME.	  
	  
• 	  CON	  I	  FREQUENTI	  INCENDI	  DOVUTI	  A	  
SCONTRI	  TRA	  CITTA’	  MOLTE	  TAVOLETTE	  DI	  
ARGILLA	  SI	  SONO	  COTTE	  E	  SONO	  GIUNTE	  
FINO	  A	  NOI	  IN	  OTTIME	  CONDIZIONI.	  

• 	  L’INTERA	  Epopea	  di	  Gilgamesh	  FU	  SCRITTA	  
SU	  TAVOLETTE	  D’ARGILLA.	  



LA STORIA DELLA 
SCRITTURA 

UN	  OSTRAKON	  (ὄστρακον)	  E’	  UN	  PEZZO	  DI	  
CERAMICA,	  SOLITAMENTE	  ROTTO	  DA	  
RECIPIENTI	  DI	  TERRA	  COTTA.	  NELL’ANTICA	  
GRECIA	  	  VENIVA	  USATO	  COME	  SCHEDA	  
ELETTORALE	  NELLE	  PROCEDURE	  DI	  
OSTRACISMO.	  	  



LA STORIA DELLA 
SCRITTURA 

TAVOLETTE	  DI	  CERA	  

• 	  LA	  CERA	  POTEVA	  ESSERE	  RASCHIATA	  
E	  RIDEPOSITATA	  CONSENTENDO	  COSI’	  
SIA	  LA	  CANCELLAZIONE	  DI	  EVENTUALI	  
ERRORI	  SIA	  IL	  RIUSO	  DEL	  SUPPORTO.	  

• 	  PER	  INCIDERE	  VENIVA	  USATO	  LO	  
STILUS.	  

• 	  L’USO	  DI	  TAVOLETTE	  DI	  CERA	  ERA	  
COMUNE	  IN	  TUTTO	  L’IMPERO	  
ROMANO	  

• 	  IL	  GRUPPO	  PIU’	  ANTICO	  E’	  STATO	  
TROVATO	  A	  POMPEI	  ED	  E’	  COMPOSTO	  
DA	  127	  TAVOLETTE	  RISALENTI	  AGLI	  
ANNI	  15-‐62	  d.C.	  

<<	  Laboratorio	  a	  	  	  	  
scuola	  



LA STORIA DELLA 
SCRITTURA 

LE	  LETTERE	  NELL’	  IMPERO	  ROMANO	  VENIVANO	  
SCRITTE	  SU	  TAVOLETTE	  DI	  LEGNO	  ED	  IN	  SEGUITO	  
PIEGATE	  E	  SIGILLATE	  CON	  LA	  CERALACCA.	  



LA STORIA DELLA 
SCRITTURA 

LA	  PERGAMENA	  
	  
• 	  IL	  GRANDE	  VANTAGGIO	  
RISPETTO	  AL	  PAPIRO	  ERA	  CHE	  
LA	  PERGAMENA	  PUO’	  ESSERE	  
UTILIZZATA	  SU	  ENTRAMBE	  LE	  
FACCE.	  

• 	  CON	  LA	  PERGAMENA	  NASCE,	  
IN	  ETA’	  ROMANA,	  LA	  FORMA	  
ATTUALE	  DEL	  LIBRO.	  IL	  CODEX.	  

• 	  IL	  LATO	  NEGATIVO	  E’	  IL	  
COSTO	  ELEVATO	  PER	  LA	  
PRODUZIONE	  DEL	  FOGLIO	  DI	  
PERGAMENA.	  

LA	  PELLE	  VIENE	  PRIVATA	  DEL	  
PELO	  E	  TRATTATA	  CON	  LA	  

CALCE	  

VIENE	  FATTA	  ESSICCARE	  
SOTTO	  TENSIONE	  

RIPULITA	  DI	  EVENTUALI	  
RESIDUI	  DI	  CARNE	  E	  PELI	  CON	  
UN	  COLTELLO	  A	  MEZZA	  LUNA	  	  

NELL’ULTIMA	  FASE	  VIENE	  
LISCIATA	  CON	  LA	  PIETRA	  

POMICE	  



VISITA ALLA 
BIBLIOTECA 
ANGELICA 

PIAZZA DI SANT’AGOSTINO 



BIBLIOTECA ANGELICA 



LA STORIA 
•  Aperta	  nel	  1604,	  l'Angelica	  fu	  la	  terza	  

biblioteca	  pubblica	  in	  Italia.	  
•  Fu	  fondata	  grazie	  al	  lascito	  del	  vescovo	  

Angelo	  Rocca,	  da	  cui	  prese	  il	  nome.	  Quesd,	  
agosdniano,	  affidò	  la	  propria	  raccolta	  
libraria	  ai	  frad	  del	  suo	  ordine	  presend	  a	  
Roma,	  prescrivendone	  l'apertura	  a	  tug,	  
senza	  restrizioni.	  

•  	  Il	  patrimonio	  della	  biblioteca	  iniziò	  presto	  
ad	  accrescersi	  grazie	  a	  nuove	  donazioni:	  la	  
più	  importante	  nel	  1762,	  con	  l’acquisizione	  
della	  biblioteca	  del	  cardinale	  Domenico	  
Passionei,	  che	  raddoppiò	  la	  raccolta	  
dell’Angelica.	  

•  Dal	  1940	  l'Angelica	  è	  sede	  dell'Accademia	  
leneraria	  dell'Arcadia,	  di	  cui	  conserva	  il	  
patrimonio	  librario	  (circa	  4000	  pezzi).	  



Vangelo 
secondo 
Giovanni  

Opera del 900, 
redatta a mano 

Scrittura carolina, 
adottata nell’epoca 

della dominazione di 
Carlo Magno nei 
secoli XIII e IX 



La 
Commedia 

di Dante 
Alighieri 

 
Manoscritto del 
tardo XIV secolo  



Le finissime illustrazioni sono 
contornate di rosso; lo sfondo 

e piccoli particolari sono 
realizzati in una sottile lamina 

d’oro. 

Solamente 
le prime 
pagine 
sono 

illustrate: le 
altre, pur 

conservand
o lo spazio 

per i 
riquadri, 

sono 
rimaste 

incompiute. 

La ripetizione della prima parola 
di un paragrafo alla fine della 

pagina precedente era un 
espediente per velocizzare 

l’impaginazione e evitare errori 
nell’accorpare il testo.  



Naturalis Historia di Plinio il Vecchio 
Opera stampata, tradotta dal latino al fiorentino in dono al re di Napoli 

Ferdinando I (1751-1825) 



Orlando 
Furioso di 
Ludovico 
Ariosto 

 
Opera 

stampata del 
tardo 1500 con 

incisioni di 
Girolamo Porro 



VISITA 
ALL’ACCADEMI
A DI FRANCIA 

VILLA MEDICI 



VILLA 
MEDICI 



LA STORIA 	  
	  
• La	  creazione	  della	  biblioteca	  risale	  al	  1803	  e	  si	  deve	  al	  
direnore	  Joseph-‐Benoît	  Suvée,	  il	  quale	  volle	  creare,	  per	  i	  
borsisd,	  uno	  strumento	  di	  lavoro	  pari	  a	  quello	  delle	  
Accademie	  di	  Belle	  ArF	  di	  Francia.	  

• 	  Il	  primo	  nucleo	  di	  libri	  proviene	  in	  parte	  dalle	  
"confische	  rivoluzionarie"	  presso	  il	  convento	  
dei	  Cordeliers	  di	  Parigi	  e	  fu	  completato	  da	  acquisd	  del	  
Ministero	  degli	  Interni	  ma	  sopranuno	  da	  donazioni	  e	  
lascid	  per	  tuno	  l'Onocento	  e	  la	  prima	  metà	  del	  
Novecento.	  

• 	  La	  biblioteca	  è	  composta	  essenzialmente	  da	  libri	  in	  
lingua	  francese.	  Consta	  di	  circa	  trentacinquemila	  volumi	  
che	  riflenono	  le	  discipline	  presend	  all'Accademia	  di	  
Francia.	  Oltre	  alle	  ard	  plasdche,	  l'architenura	  e	  la	  storia	  
dell'arte,	  che	  ne	  cosdtuiscono	  il	  nucleo	  più	  importante,	  vi	  
sono	  tesd	  di	  musica,	  fotografia,	  cinema	  e	  leneratura.	  



ACCADEMIA DI FRANCIA 
	  

“	  Ai	  miei	  colleghi	  
dell’accademia	  di	  Francia	  il	  
ricordo	  della	  prima	  
rappresentazione	  a	  Roma	  della	  
mia	  opera”	  
Jules	  Massenet,	  1878	  
	  
• 	  Nel	  1874	  avviene	  la	  prima	  dell'operena	  
L'adorable	  Bel'-‐Boul'	  con	  il	  libreno	  di	  Louis	  Gallet	  
nel	  Cercle	  des	  Mirlitons	  di	  Parigi.	  
	  
	  



ACCADEMIA DI FRANCIA 

	  La	  colonna	  
Traiana,	  1691	  



ACCADEMIA DI FRANCIA 
INCISIONI	  DI	  PIRANESI	  



ACCADEMIA DI FRANCIA  
Assieme	  a	  studend	  dell'Accademia	  di	  Francia	  
lavorò	  ad	  una	  serie	  di	  piccole	  vedute	  di	  Roma,	  
che	  apparvero	  in	  seguito	  nel	  1745	  come	  Varie	  
Vedute	  di	  Roma	  Andca	  e	  Moderna.	  



ACCADEMIA DI FRANCIA 

• 	  La	  statua	  rappresenta	  il	  primo	  scordcato	  in	  
gesso	  	  della	  storia	  della	  scultura,	  l’opera	  è	  
stata	  prodona	  da	  uno	  dei	  borsisd	  dell’isdtuto.	  

• 	  Lo	  studio	  dell’anatomia	  umana	  era	  alla	  base	  
della	  formazione	  dei	  borsisd	  dell’accademia.	  

• 	  Tranato	  di	  anatomia	  di	  Albrecht	  Dürer.	  L’ardsta	  
pensava	  di	  poter	  trovare,	  anraverso	  la	  misurazione	  
di	  un	  gran	  numero	  di	  individui,	  un	  modello	  di	  
bellezza	  ideale	  ma	  la	  sua	  conclusione	  fu	  la	  seguente:	  
"Che	  cosa	  sia	  la	  bellezza	  io	  non	  lo	  so...	  Non	  ne	  esiste	  
una	  che	  sia	  tale	  da	  non	  essere	  susceHbile	  di	  
ulteriore	  perfezionamento.	  Solo	  Dio	  ha	  questa	  
sapienza	  e	  quegli	  cui	  lui	  lo	  rivelasse,	  quesN	  ancora	  lo	  
saprebbe"	  


