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Prefazione

Il saggio affronta la scansione sistematica dei Canti leopardiani sia
scomponendoli nei suoi aggregati cronologico-stilistici (terzine giovani-
li, canzoni, idilli, canti pisano-recanatesi, canti fiorentino-napoletani
ma anche altro) sia ricomponendoli per un raffronto con i campioni
storico-letterari della poesia sette-ottocentesca (Parini, Alfieri, Cesarot-
ti, Foscolo. Monti, Manzoni).
È un giro d’epoca che disegna i contorni della ‘corona’ ritmica leo-

pardiana nell’assumere le dinamiche dell’endecasillabo petrarchesco,
sapientemente impegnate ad implementare il verso principe della no-
stra lirica di ritmi post-giambici ed a bilanciarlo melodicamente nel suo
asse ritmico (dunque con un’accentuata attenzione alla seconda parte
del verso), ma innovandolo al contempo con una discorsività prosodica
che procede di pari passo con la ‘liberazione metrica’ della canzone li-
bera leopardiana..
E sempre nell’alveo del ‘petrarchismo’ autentico, Leopardi maneg-

gia il settenario non quale verso ancillare dell’endecasillabo bensì come
seconda voce di una strategia stilistica che si dispiega all’interno della
progressione dei Canti.  
Questo lavoro di ricerca è stato proficuamente discusso, uscendone

autenticamente arricchito in quanto ad indicazioni metodologiche e
suggerimenti interpretativi, come tesi di dottorato all’Università di Lo-
sanna l’8 dicembre 2009: dunque il mio sincero ringraziamento va ai
componenti della Commissione, i professori Simone Albonico, Chri-
stian Genetelli ed Arnaldo Soldani. 
Della Commissione faceva parte anche Marco Praloran, mancato nel

frattempo nel settembre 2011, a cui il libro è rivolto con intatti senti-
menti d’amicizia ed affetto: se ci fossi stato, Marco,  magari avremmo
potuto dedicarlo al ‘mitico’ Gino Pallabiase, secondo un nostro antico
e scherzoso patto. 

Andrea Pelosi
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