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 conda delle quali presenta la Favola di Bel
 fagor, Parcidiavolo incaricato suo malgrado
 di verificare la femminea perfidia, pubblicata
 naturalmente sulPautografo, Banco Rari 240
 della Nazionale di Firenze, e preceduta dalla
 Nota al testo; la prima, invece, e un'introdu
 zione ampia e minuta, che meglio sarebbe
 chiamare un vero e proprio commento pun
 tuale, e che si dispiega per centotrentatre pa
 gine nelPillustrazione dei vari aspetti di una
 novella che, sia pure in corpo minore, ne oc
 cupa solo sette.

 Le osservazioni dello studioso, normalmen
 te savie e spesso acute, sono quasi sempre
 condivisibili; sorprende tuttavia che, a diffe
 renza di tanti incisi che vengono analizzati
 con sommo scrupolo, rimanga inerte, almeno
 nelPesposizione di Grazzini, la frase con cui,
 alPinizio del racconto, si spiega come Belfa
 gor dovra comportarsi durante i dieci anni
 della sua missione: ?Dichiarossi ancora che
 durante detto tempo ei fussi sottoposto a
 tucti quegli disagi et mali che sono sottoposti
 gli huomini et che si tira drietro la poverta,
 le carcere, la malattia et ogni altro infortu
 nio nel quale gli huomini incorrono, excepto
 se con inganno o astutia se ne liberassi? (p.
 148 della presente edizione). E questo un
 passaggio fondamentale, che il seguito chiari
 ra pienamente, perche non solo Belfagor non
 avra neppure il modo di sottrarsi con Pin
 ganno o con Pastuzia alle prevaricazioni del
 la moglie e dei parenti di lei, ma il suo ter
 ror e della donna sara tale, che un contadino
 sara in grado di beffarlo semplicemente an
 nunciandone Parrivo, e dunque usando Pa
 stuzia in vista di quell'inganno che Parcidia
 volo non ha saputo mettere in campo per
 eliminare i propri guai, o almeno per atte
 nuarli.

 Ma non si tratta, da parte dello studioso,
 di una lacuna o di una dimenticanza; tutto si
 spiega con il fraintendimento della frase cita
 ta sopra; spiega infatti il Grazzini (p. 68):
 ?Belfagor ... deve affrontare le difficolta
 dell'esistenza con i soli mezzi umani ('ingan
 no o astutia' gli sono impediti)?. Come se la
 callidita del contadino Gianmatteo, che scac
 cia Belfagor dal corpo della figlia del re di
 Francia, fosse una dote soprannaturale.

 Non si tratta di una menda di poco conto,
 dal momento che e in gioco il significato
 stesso della favola; ma, pur con questo limi
 te, il volume di Grazzini porta innegabilmen
 te un contributo significativo all'interpreta
 zione della lepidissima novella.

 Edoardo Fumagalli

 Gian Luc a Gregori, Genealogie estensi e
 falsificazione epigrafica, Quasar, Roma
 1990 ('Opuscula epigraphies' dell'Universi
 ta degli Studi di Roma-La Sapienza, 1).
 Un vol. di pp. 30.

 Oggetto dello studio e Pepigrafe, attual
 mente conservata presso il Lapidario Estense
 di Modena, pubblicata dal Bormann in CIL,
 xi 848, riguardante un Tiberius Atius e assai
 simile ad altre, eventualmente tramandate so
 lo in raccolte manoscritte a partire dalla se
 conda meta del '500. II Gregori ha buon gio
 co ad avanzare seri dubbi sull'autenticita di
 un'epigrafe che presenta stranezze inspiegabili
 dal punto di vista paleografico, formulare e
 onomastico. Con un'analisi serrata di questo
 e di altri analoghi documenti, uno dei quali
 fu giudicato ?falsus magis quam corruptus?
 dal Mommsen, il quale lo pubblico infatti in
 CIL, v 217*, cioe in una sezione dedicata alle
 epigrafi non autentiche, l'autore giunge alia
 conclusione che ci troviamo di fronte a una
 falsificazione; il fatto poi che la piu antica
 testimonianza sia quella di Girolamo Falletti,
 il quale nel 1561 annunciava al duca di Fer
 rara di avere trovato questa ed altre epigrafi
 ricollegabili a presunti antichi membri della
 famiglia Estense (si ricordi che Atius veniva
 comunemente accostato al nome Azzo, tipico
 anche se non esclusivo del casato), lascia cre
 dere che fu il Falletti stesso l'artefice del fal
 so: un falso, occorre aggiungere, di cui il du
 ca fu tutt'altro che vittima, dal momento che
 proprio in quel periodo si riaccendeva la di
 sputa tra Firenze e Ferrara sulla maggiore an
 tichita delle rispettive famiglie regnand. Sia

 mo dunque di fronte a un altro caso non tra
 scurabile di falsificazione epigrafica al servi
 zio del prestigio di una dinastia.

 Edoardo Fumagalli

 Alan Bullock, 77 fondo Tordi della bibliote
 ca Nazionale di Firenze. Catalogo delle ap
 pendici, Olschki, Firenze 1991 (Accademia
 Toscana di scienze e lettere ?La Colomba
 ria?, Studi, 117). Un vol. di pp. 177.

 Con la pubblicazione del Catalogo delle Ap
 pendici e con la classificazione definitiva dei
 documenti in esse contenuti si e giunti a censi
 re in modo completo il materiale bibliografico
 raccolto in vita da Domenico Tordi e lasciato,
 dopo la morte avvenuta nel 1933, alia Biblio
 teca Nazionale Centrale di Firenze: il Tordi si
 occupo eminentemente di Vittoria Colonna fu
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