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1. AN XIE TY OF IN FLUEN CE
NELLA LET TE RA DI FO SCO LO A
BAR THOL DY
A prima vista, il nesso Werther- Ortis è un caso ti pi co di an xie ty of in‐ 
fluen ce nel senso che ha dato Ha rold Bloom a que sta espres sio ne. Per
il let to re di oggi, e in larga parte già per quel lo coevo, è evi den te il
de bi to delle Ul ti me let te re di Ja co po Ortis nei con fron ti del Wer ther.
Quan do però an dia mo a leg ge re le due prin ci pa li di chia ra zio ni di Fo‐ 
sco lo in tor no alle fonti del suo ro man zo e alle cir co stan ze della sua
ste su ra – la let te ra scrit ta al di plo ma ti co ber li ne se Jakob Sa lo mon
Bar thol dy (1779-1826) il 29 set tem bre 1808 (Fo sco lo 1952 : 480-493), e
la No ti zia bi blio gra fi ca an nes sa all’Ortis zu ri ghe se del 1816 – in cap pia‐ 
mo in un si ste ma ti co ten ta ti vo di mi ni miz za re il più pos si bi le l’in ‐
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fluen za di Goe the sulla sua opera. Due sono le stra te gie com ple men‐ 
ta ri a cui Fo sco lo ri cor re a tal fine.

La prima con si ste nel sug ge ri re, at tra ver so una breve nar ra zio ne delle
cir co stan ze in cui è nato il ro man zo, che la let tu ra del Wer ther sia in‐ 
ter ve nu ta in uno sta dio molto avan za to della sua ela bo ra zio ne, quan‐ 
do l’es sen zia le era già stato con ce pi to e scrit to. Fo sco lo rac con ta,
nella let te ra a Bar thol dy, che nel marzo 1796 « Ia co po Ortis friu la no,
stu den te nell’università di Pa do va, si uc ci se di due pu gna la te 1 nel
fiore della gioventù […] senza la scia re né una sola pa ro la scrit ta a’
suoi pa ren ti, nè una con get tu ra ai cu rio si ». Ugo, che « sin dalla prima
gioventù aveva me di ta to sem pre sul sui ci dio » (482) fu pro fon da men‐ 
te col pi to dal tra gi co even to  : si mise a leg ge re « i pro pu gna to ri e
gl’im pu gna to ri del sui ci dio » e per « l’amore del pro prio pa re re con‐ 
giun to all’igno ran za e alla bal dan za gio va ni le », prese in mano la
penna, « pre su men do che tanta que stio ne non fosse an co ra nè or di‐ 
na ta men te nè pie na men te trat ta ta  ». Pre sto però si rese conto che
« la lo gi ca e lo stile non cor ri spon de va no […] all’in ten to », per cui de‐ 
ci se di «  ri ser ba re la pub bli ca zio ne delle sue me di ta zio ni ad età più
ma tu ra ». Ma in quei tempi « d’in qui si zio ne », un’apo lo gia del sui ci dio
avreb be po tu to pro cu rar gli seri fa sti di : « fece [dun que] ri co pia re » il
suo « scar ta fac cio in forma di let te re, e le intitolò Ul ti me let te re di Ja‐ 
co po Ortis » (Fo sco lo 1952 : 482-483).

2

È fa ci le ana liz za re la stra te gia au to ria le sot te sa a que ste ri fles sio ni
sulla prima ge ne si dell’Ortis. Fo sco lo com pie ap pa ren te men te atto di
umiltà ri co no scen do la scar sa originalità e il ca rat te re pu ra men te fi‐ 
lo so fi co, oltre che sti li sti ca men te im ma tu ro, del pro prio la vo ro ; ma
in realtà si av vol ge nel manto dell’eroe li ber ta rio, 2 e in si nua abil men te
che le sue me di ta zio ni sul sui ci dio lo avreb be ro espo sto all’in qui si zio‐ 
ne e al car ce re se non le aves se dis si mu la te fa cen do le ap pa ri re come
lo scrit to te sta men ta rio di un gio va ne sui ci da. Fo sco lo nega inol tre
qual sia si le ga me fra que sto suo primo Ortis stoi co e re pub bli ca no, e il
Wer ther di Goe the.

3

Gra zie ai con tri bu ti di Mario Mar tel li (1970) e di Maria An to niet ta Ter‐
zo li (2004), 3 che hanno per mes so di iden ti fi ca re nella se con da parte
dell’Ortis 98 (infra Ortis 98-II), 4 la co sid det ta ‘parte del Sas so li’, un
fram men to di una prima ste su ra del ro man zo, an te rio re al ’98, noi
siamo oggi in grado di dire con una certa pre ci sio ne quan to c’è di
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vero in que sta af fa bu la zio ne au to bio gra fi ca di Fo sco lo. Lo scrit to re
dice la verità quan do af fer ma che Ja co po (in realtà Gi ro la mo) Hor tis,
stu den te a Pa do va, si uc ci se con due col tel la te al cuore a fine marzo
del 1796. È vero, inol tre, che quasi cer ta men te, già nei mesi suc ces si‐ 
vi, Fo sco lo scris se il primo ab boz zo di un ro man zo epi sto la re il cui
pro ta go ni sta, Ja co po Ortis, muore sui ci da, ri man dan do ne però la
pub bli ca zio ne a più tardi. 5 Falso in ve ce che que sta prima ste su ra
dell’Ortis fosse una me di ta zio ne fi lo so fi ca senza filo nar ra ti vo e senza
so mi glian ze col Wer ther : alla luce dell’Ortis 98-II è oggi pos si bi le as‐ 
se ri re con cer tez za che que sto primo ab boz zo se gui va da vi ci no, sia
nei det ta gli di molte pa gi ne, sia nella sua trama più ge ne ra le, il mo‐ 
del lo epi sto la re pa te ti co e in tro spet ti vo del Wer ther, men tre pro prio
la com po nen te ideo lo gi ca che acquisterà tanto peso nell’Ortis 1802 6

non era an co ra pre sen te. 7

La con tro pro va, se ce ne fosse bi so gno, di que sta as ser zio ne ci è for‐ 
ni ta dal pa ra gra fo suc ces si vo della let te ra a Bar thol dy. Pur senza dare
pre ci sa zio ni ri guar do ai luo ghi e ai tempi, Fo sco lo ri co no sce di aver
co min cia to a stam pa re (nel 1798 a Bo lo gna) una nuova ste su ra delle
« let te re di Ortis » (tutta « di squi si zio ni fi lo so fi che e po li ti che sul sui‐ 
ci dio  ») ma fa ri ca de re in te ra men te sulle spal le del gio va ne che
continuò l’edi zio ne dopo il suo ar ruo la men to nella pri ma ve ra del ’99
(il Sas so li), la responsabilità di aver vi mi sce la to ar bi tra ria men te il suo
scar ta fac cio fi lo so fi co sul sui ci dio con altre carte da lui la scia te a Bo‐ 
lo gna, che con te ne va no fra l’altro le mi nu te di al cu ne sue let te re
d’amore. La tra sfor ma zio ne di una me di ta zio ne sul sui ci dio in un ro‐ 
man zo epi sto la re quasi- wertheriano sa reb be in som ma da ascri ve re
alle ma ni po la zio ni ir re spon sa bi li di An ge lo Sas so li : per sot trar si all’in‐ 
fluen za di Goe the Fo sco lo con ce de all’igno to Sas so li il ruolo più crea‐ 
ti vo  ! La let tu ra della prima parte dell’Ortis 98 (infra Ortis 98-I), 8 la
cui autenticità non è stata mai con te sta ta, di mo stra in ve ce che anche
le parti del ro man zo che certo non fu ro no toc ca te dal Sas so li sono di
ispi ra zio ne wer the ria na e com bi na no una sto ria d’amore di im pian to
goe thia no, me di ta zio ni fi lo so fi che anch’esse in gran parte de ri va te dal
Wer ther, e con si de ra zio ni di ca rat te re sto ri co e po li ti co in cui in ve ce
si ri spec chia l’espe rien za gia co bi na di Fo sco lo.

5

Se con do la let te ra al Bar thol dy (e su que sto punto non c’è mo ti vo di
met te re in dub bio la te sti mo nian za di Fo sco lo), fu solo tor nan do dalla
guer ra, cioè non prima del giu gno 1800, che egli lesse il vo lu me apo ‐
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cri fo fab bri ca to dal Sas so li, ve nen do così a co no scen za dell’uso abu si‐ 
vo che era stato fatto delle sue carte. E in quel mo men to, in quel mo‐ 
men to sol tan to, sa reb be nato dav ve ro l’Ortis, non più di squi si zio ne fi‐ 
lo so fi ca e po li ti ca ma con fes sio ne in forma di ro man zo dei pro pri af‐ 
fet ti più in ti mi :

E perchè io pure do ve va e vo le va scri ve re un libro onde smen ti re la
rap so dia che mi ave va no ap po sta, tro vai più op por tu no il di pin ge re il
sui ci da che il sil lo giz za re sul sui ci dio. E per rap pre sen ta re fe del men ‐
te e con re li gio sa sincerità la na tu ra, pe ne trai nel san tua rio del mio
cuore, in ter ro gai tutte le mie pas sio ni, ri les si tutte le ma lin co ni che
pa gi ne che io aveva ten ta to di scri ve re quan do nell’esi glio, nelle scia ‐
gu re do me sti che, nelle pub bli che calamità e nella di spe ra zio ne
dell’amor mio ve de va unico ri fu gio la tomba – pian si, ri cor dan do mi le
la gri me che io aveva ver sa te ; cer cai di oblia re ciò che aveva letto e
im pa ra to sui libri onde espri me re più ori gi nal men te le verità, le opi ‐
nio ni, e gli er ro ri nati in me spon ta nea men te dal’in do le del mio in ge ‐
gno e dalle cir co stan ze de’ miei tempi, e scris si non mo stran do l’au ‐
to re ma l’uomo (Fo sco lo 1952 : 485).

Fo sco lo am met te l’er ro re di aver in clu so nel suo ro man zo i fram men ti
della Sto ria di Lau ret ta che « sen to no l’imi ta zio ne della Maria di Lo‐ 
ren zo Ster ne », ma con clu de :

7

Così di pin gen do la mia vita come io la ve de va, e la mia morte come io
la me di ta va, sotto il nome di Ia co po Ortis il lu de va me e gli altri, onde,
tran ne quei pochi a cui l’Ortis ed io non era va mo per so ne igno te,
tutti si cre de va no a prin ci pio di leg ge re gli au to gra fi del gio va ne am ‐
maz za to si in Pa do va (Fo sco lo 1952 : 485-486).

Sol tan to in que sto sta dio dell’ela bo ra zio ne dell’opera, quan do ormai
dava « l’ul ti ma oc chia ta al suo ma no scrit to », il Wer ther sa reb be ca pi‐ 
ta to per caso fra le sue mani, ri ve lan do gli « il pe ri co lo del con fron to e
il so spet to di pla gio ». Fo sco lo non ne fu però in dot to ad ab ban do na re
il pro get to, de ci se anzi di ispi rar si al mo del lo te de sco per dare più
unità e coe ren za al suo scrit to :

8

M’ac cor si che la magìa del Wer ther es sen do at tin ta dalla se ve ra unità
e dalla in ten sio ne de’ let to ri sulla sola pas sio ne del pro ta go ni sta,
con fe ri va non poco a que sta unità e la per pe tua di re zio ne delle let te ‐
re ad un amico e quel certo re li gio so se cre to che ri sul ta va da quel la
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cor ri spon den za. L’Ortis in ve ce scri ve va ora a sua madre, ora a Te re sa,
ora al padre di lei, ed espri me va le sue di ver se pas sio ni se con dan do i
ca rat te ri e gli in te res si delle per so ne alle quali par la va. L’Ortis non
aveva un amico. Ve den do Gu gliel mo, in ven tai Lo ren zo, solo ca rat te re
im ma gi na rio nella mia ope ret ta (Fo sco lo 1952 : 486).

Per as se ri re la pro pria originalità nei con fron ti di Goe the, Fo sco lo
rac con ta in som ma una ver sio ne dei fatti poco at ten di bi le, ma che non
po te va es se re con fu ta ta con si cu rez za da chi non lo aves se co no sciu‐ 
to per so nal men te in que gli anni, o non aves se a pro pria di spo si zio ne i
do cu men ti che la con trad di ce va no. La di mo stra zio ne ri ma ne tut ta via
fra gi le – no no stan te il vir tuo si smo e lo splen do re poe ti co dell’in ven‐ 
zio ne – dal mo men to che un con fron to anche su per fi cia le fra i due
ro man zi con fer ma con mille in di zi il le ga me di pa ren te la che li uni sce.

9

Pro prio que sta fragilità spie ga a mio pa re re la tran si zio ne, nella let te‐ 
ra a Bar thol dy, verso una se con da stra te gia apo lo ge ti ca, che sarà più
am pia men te svi lup pa ta nella No ti zia bi blio gra fi ca.

10

Lan cian do si in un vero e pro prio con fron to te ma ti co e sti li sti co fra le
due opere, Fo sco lo tenta di di mo stra re, non senza ef fi ca cia, che se i
due ro man zi e i loro per so nag gi pre sen ta no molte so mi glian ze, in
realtà sono « per na tu ra e per cir co stan ze dif fe ren tis si mi » (487). Nel
Wer ther, so stie ne Fo sco lo, «  l’ar do re verso una ma ri ta ta arde col fo‐ 
men to d’una ge lo sia di spe ra ta e col ri mor so della se du zio ne » e quin‐ 
di «  rode tutte le po ten ze vi ta li  » del pro ta go ni sta. Nell’Ortis in ve ce
«  l’amore verso una ver gi ne ria man te s’in si nua con la soavità della
spe ran za e della virtù  ». «  Wer ther esce in isce na va gheg gian do la
felicità che il bel mat ti no della sua vita gli pro met tea […] [e] fi nal men‐ 
te con dot to dal suo de si de rio in fe li ce a non sen ti re la vita se non nel
do lo re, si pre ci pi ta negli abis si dell’eternità, e in un’ora in cui tutta la
na tu ra gli fre me va in tor no ter ri bi le e bur ra sco sa ». Ja co po in ve ce,

11

di spe ran do dell’onore e dell’in di pen den za della sua pa tria, si mo stra,
sin dalle prime pa ro le com’uomo che si crede d’avere vis su to ormai
trop po. […] Quan to più vede l’inutilità delle sue pas sio ni e la vanità
delle umane spe ran ze, tanto più si osti na nella sua prima volontà di
mo ri re […] con si de ra la sua aman te non come sti mo lo, ma come
osta co lo al suo pro po ni men to e quan do si vede ra pi ta per sem pre
l’unica per so na che gli ren de va men grave la vita, pre or di na il tempo,
il luogo della sua morte, e men tre la na tu ra, ri con du cen do la pri ma ‐
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ve ra, parea che vo les se al let tar lo con la sua bel lez za alla vita, egli si
fe ri sce e per più ore parla con la morte che va len ta men te ad den san ‐
do sovr’esso le sue te ne bre eter ne (Fo sco lo 1952 : 488).

In con clu sio ne, os ser va Fo sco lo : « parmi che il Wer ther riem pia più il
cuore, e l’Ortis la mente di chi legge » (Fo sco lo 1952 : 489).

12

Que ste os ser va zio ni val go no so prat tut to per l’Ortis 1802. Le due pre‐ 
ce den ti ste su re del ro man zo erano molto più vi ci ne al Wer ther : ce lo
in di ca già il sem pli ce fatto che nell’Ortis 98-I Te re sa è madre, ve do va
e fi dan za ta a un altro, quan do Ja co po la co no sce, e a essa quin di dif fi‐ 
cil men te si ap pli che reb be ro le pa ro le ap pe na ci ta te sulla «  ver gi ne
ria ma ta ». Nella tran si zio ne dall’Ortis 98-II (1796?) all’Ortis 1802 (pas‐ 
san do at tra ver so l’Ortis 98-I [1798]) Fo sco lo si è pro gres si va men te al‐ 
lon ta na to dal Wer ther, ac qui stan do in modo sem pre più netto la pro‐ 
pria au to no mia e in di pen den za, poi rias se ri ta nelle sue ri fles sio ni cri‐ 
ti che sul ro man zo. E in que sto con te sto è al lo ra degno di nota che
nell’Ortis 98-II, quan do la di pen den za verso il Wer ther era più gran de,
Fo sco lo fosse anche più di spo sto ad am met te re il pro prio de bi to nei
con fron ti del ro man zo te de sco.

13

Ne ab bia mo la prova in una delle pri mis si me pa gi ne dell’Ortis 98-II.
Un in con tro di Ja co po e Te re sa nel giar di no della casa di lei sboc ca,
dopo vo lut tuo se te ne rez ze e re ci ta zio ni com mos se, in un « atro ce at‐ 
ten ta to » (chia ra men te mu tua to dal Wer ther), in un ten ta ti vo di unir si
car nal men te con la gio va ne donna, già spo sa ta con Odoar do. Re spin‐ 
to, Ja co po « fugge » dai colli Eu ga nei (si suiciderà un mese dopo), ma
prima di par ti re fa con se gna re a Te re sa dall’or to la no «  un’ele gan te
edi zio ne del Wer ther se gna ta da lui stes so di molte note su i mar gi ni »
e le scri ve una let te ra d’addio in cui leg gia mo fra l’altro le se guen ti
pa ro le :

14

Ri ce vi tu pure ed ac co gli que sto caro com pa gno delle no stre ore più
dolci. Po ve ro Wer ther ! quan to sono mai si mi li i no stri af fan ni ! – Le
carte sono mac chia te an co ra delle mie la gri me, e… delle tue, Te re sa !
quan do tal vol ta vi leg ge rai le note da me scrit te su quei mar gi ni, dirai
teco stes sa, ed in brac cio alla tua soave ma lin co nia : « l’amico del mio
cuore le scris se ». Ma io forse… non saro’ più ! e tu mesta so spi re rai
(Fo sco lo 195 : 87).
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Que sto pri mis si mo Ja co po non esita dun que a di chia rar si let to re ac‐ 
ca ni to del Wer ther, e amico af fe zio na to del suo pro ta go ni sta, a cui si
ri vol ge come se en tram bi fos se ro real men te esi sti ti. La stra te gia au‐ 
to ria le che così si de li nea è molto di ver sa da quel la che prevarrà nel
1802, nel 1808 e nel 1816, ma non può ve ra men te sor pren der ci. In
primo luogo, Fo sco lo non ha an co ra pub bli ca to il suo ro man zo, nes‐ 
sun let to re o cri ti co lo ha an co ra ac cu sa to di pla gio, e a 18 anni egli
non è an co ra pie na men te con sa pe vo le delle cri ti che a cui ri schia di
espor si imi tan do in modo trop po sco per to il ro man zo te de sco  : non
pren de quin di le pre cau zio ni che gli sem bre ran no ne ces sa rie fra
poco. No tia mo inol tre che l’em pa tia, la com pas sio ne, la solidarietà fra
gli sven tu ra ti, la co mu nio ne nel lutto, quel la che diventerà più tardi la
«  cor ri spon den za d’amo ro si sensi  » è mo ti vo molto forte in tutta la
cul tu ra del Set te cen to, e nel gio va ne Fo sco lo in modo par ti co la re. 9

Forti le ga mi af fet ti vi di solidarietà e com pas sio ne le ga no Ja co po a Te‐ 
re sa, all’amico Lo ren zo, ai pa sto ri che vi vo no nelle mon ta gne di Ber ti‐ 
no ro, dove tra scor re gli ul ti mi gior ni della sua vita, allo stes so Odoar‐ 
do, il ri va le in amore, e pro prio la forza di que sti le ga mi co sti tui sce
una delle dif fe ren ze fon da men ta li fra il ro man zo di Fo sco lo e quel lo di
Goe the, come pre sto ve dre mo. Non può dun que me ra vi gliar ci che
anche Wer ther sia per ce pi to da Ja co po come un’anima fra ter na, non
come un ri va le o un ne mi co dalla cui in fluen za ci si deve di fen de re.

15

È pro prio su que sto aspet to del rap por to Werther- Jacopo nella prima
ste su ra delle Ul ti me let te re che vor rei ora con cen trar mi. La mia ipo‐ 
te si è che l’Ortis 98-II sia nato da un vero e pro prio rap por to sim bio‐ 
ti co con la sua prin ci pa le fonte, rap por to sim bio ti co che tut ta via non
im pe di sce all’imi ta to re di dis so ciar si sot til men te dal suo mo del lo e
svin co lar se ne poco a poco, a volte anche solo at tra ver so pic co le
omis sio ni o va ria zio ni di tono, ma ar ri van do alla fine a pro dur re un
testo che pur non po ten do van ta re un’as so lu ta au to no mia di con ce‐ 
zio ne e di ri sul ta ti, pre sen ta tut ta via un’in di scus sa dif fe ren za spe ci fi‐ 
ca.

16

2. SCENE CI MI TE RIA LI E ENIG ‐
MA DELL’ES SE RE
Pren dia mo come punto di par ten za un passo dell’ul ti ma let te ra di
Wer ther a Lotte prima del sui ci dio, e in cui Wer ther ri cor da il fu ne ra‐

17
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le di un’amica della sua gio vi nez za. Da que sta scena chia ra men te de‐ 
ri va no due passi dell’Ortis : il primo fi gu ra nella let te ra da Bo lo gna del
12 giu gno, in cui Ja co po de scri ve la col li na della Mon ta gno la, e in sce‐ 
na un con tra sto fra locus amoe nus e locus hor ri bi lis, fra le cop pie a
brac cet to che amo reg gia no in mezzo agli al be ri in una de li zio sa se ra‐ 
ta d’esta te, e l’in ti riz zi to ca da ve re che pre ci pi ta in una fossa nel cam‐ 
po san to poco di stan te. 10 Il se con do è in ve ce un ap pun to che Ja co po
sten de prima di co ri car si la sera del 29 giu gno, circa 24 ore prima del
suo sui ci dio. Ecco i tre brani, che leg ge re mo co min cian do da quel lo
del Wer ther nella tra du zio ne già ri cor da ta di Mi chiel Salom :

Mo ri re ; che cosa si gni fi ca? noi so gna mo par lan do della morte. Ho ve ‐
du to morir molta gente, ma l’umanità è così li mi ta ta, ch’essa non ha
ve ru na idea dell’in co min cia men to e della fine della pro pria esi sten za.
[…] an nien ta re ! che mai vuol dire ? ecco un’altra pa ro la, un vuoto
suono, che non ha pel mio core verun senso. Morto, Ca ro li na, co per to
dalla fred da terra, sì ri stret to, sì al bujo…. ebbi un’amica, ch’era il tutto
per me nell’ab ban do na ta mia gio vi nez za; morì, ed io andai die tro al
suo ca da ve re, e stet ti sulla di lei fossa. Nel calar giù la bara, allo stri dir
delle corde che an dan do e tor nan do ra de va no la terra, quan do si
gettò la prima zolla di terra che tras se dall’an gu sta cassa un sordo
rìmbombo, che di ven ne a poco a poco più muto fino a tanto che restò
af fat to co per ta, men caddi al suolo vi ci no al se pol cro, sor pre so, tre ‐
man te, an san te, la ce ra to nel più in ter no dell’anima, senza però ch’io
aves si co no scen za di ciò che allor m’ac ca de va, nè di ciò che do ve va
un gior no ac ca der mi. Mo ri re…. se pol cro…. que ste sono pa ro le ch’io
non com pren do (Goe the 1788b : 115-116)

In mezzo a gran muc chi di rosi te schi, e di spar so os sa me s’apri va una
stret ta fossa ; io stes so vidi al breve canto fu ne bre di pochi Sa cer do ti
giù ca lar si un lu ri do Ca da ve re, e poi co prir lo d’al cu ne zolle di terra –
O tu, meco stes so dicea, che vi ci no a que sto Campo di morte mol le‐ 
men te sor ri di colle gra zie e t’ine brii nel seno della tua Ve ne re, non
odi il fle bil suono di quel le sacre que re le, non senti il sordo rim bom bo
del in ti riz zi to Ca da ve re, che giù piom ba nella fossa? (Fo sco lo 1798  :
197-198)

18

Mo ri re !.. quale idea spa ven to sa ! non esser più, che lu ri do sche le tro,
che ossa spol pa te, che ver mi no so mar ciu me ! […] Dio.. che mi se ra bi le
e vile cosa è l’uomo !.. Ma sentirò io, colà rin chiu so nella cassa se pol ‐
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cra le ? vedrò ca scar mi a pezzi le carni, ro der mi le mem bra pu tre fat ‐
te? […] Amerò forse? – In sen sa to.. tu gia ce rai fred do, im mo bi le e
senza senso ; e più non ri mar rai che poca ce ne re, e polve.

E dove, gran Dio, andrà co te sta forza mo tri ce del mio Corpo, de’ miei
pen sie ri, del mio cuore ? Svanirà ella forse negli abis si del nulla ?
tornerà nella in fi ni ta massa degli es se ri ad ani mar la Na tu ra sotto
forme no vel le ? Op pu re… altra vita… un tre men do de sti no…
l’Eternità. – Io gelo… (Fo sco lo 1798 : 219-220)

Anche a pre scin de re dai nu me ro si cal chi les si ca li, in di ca ti in cor si vo
nel testo, i pa ral le li smi fra Wer ther e Ortis sono evi den ti : in en tram bi
lo sguar do del pro ta go ni sta segue con an go scia il ca da ve re che prima
è ca la to nella fossa, poi ri co per to di terra con sordo rim bom bo. In en‐ 
tram bi l’at ten zio ne si spo sta dalla rap pre sen ta zio ne della morte al trui
alla pro pria, e cul mi na nella vi sio ne rac ca pric cian te del pro prio corpo
rin chiu so in una stret ta fossa. En tram bi, in fi ne, si chie do no con or ro‐ 
re e me ra vi glia che cosa sia la morte, se sia dato all’uomo pen sar la e
ca pir la. Non meno evi den ti sono però anche le dif fe ren ze che sus si‐ 
sto no fra i due brani.

19

Nel ro man zo di Goe the, come già in di ca no le prime pa ro le sopra ci ta‐ 
te, gli in ter ro ga ti vi in tor no alla morte si in scri vo no in una più vasta
ri fles sio ne sui li mi ti della co no scen za. Per Goe the, le facoltà umane
sono ina de gua te all’immensità dell’es se re e al de si de rio di tra scen‐ 
den za che pun go la l’uomo. La morte, nella sua incomprensibilità, rav‐ 
vi va quin di la co scien za dei li mi ti in va li ca bi li con tro cui si urta in con‐ 
ti nua zio ne il no stro in tel let to, ma si pre sen ta anche come la
possibilità di uno sfon da men to, come una brec cia aper ta nel muro
dell’es se re, che forse permetterà a Wer ther di scan da glia re l’eternità.
L’idea af fio ra sin dalle prime let te re, 11 ma si in ten si fi ca nelle ul ti me
pa gi ne del ro man zo. Nella let te ra dell’8 di cem bre Wer ther con tem pla
dalla sommità di una rupe la valle inon da ta dalle acque del fiume che
ha stra ri pa to, som mer gen do fra l’altro i luo ghi a cui sono le ga ti i più
dolci ri cor di del suo amore per Lotte, e me di ta di get tar si nel ba ra‐ 
tro : « Io mi stava a brac cia aper te da van ti l’abis so, ane lan te di get tar‐ 
mi vi, di per der mi in quell’or ren da de li zia, e di con fic ca re a forza colà
tutte le mie pene, tutt’i tor men ti, là, sì, là, in quel le onde mug ghian‐ 
ti ». Fan ta smi di on ni po ten za ac com pa gna no que sta idea nella mente
di Wer ther  : «  Amico, quan to vo len tie ri avrei de po sta l’umanità per
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gir me ne su qual che nembo a fare stra zio delle nubi, o a dar noja e
tor men to ai flut ti ! ahimè, nè mai potrò scap pa re da quest’in fa me car‐ 
ce re, per gu sta re una tal gioia ? » (Goe the 1788b : 75). Wer ther sente
però che la sua ora non è an co ra ve nu ta, e si pa ra go na alla vec chia
che « men di ca un tozzo di pane di porta in porta, per pro lun ga re la
spia ce vo le sua de cre pi tez za » (Goe the 1788b : 76). 12

L’in con tro con l’eternità è però ri man da to sol tan to di al cu ni gior ni, e
pro prio leg gen do nella sua in te rez za la let te ra sopra ci ta ta del 22 di‐ 
cem bre, ca pia mo perché al mo men to dell’inon da zio ne egli non po tes‐ 
se an co ra darsi la morte. Fra l’8 di cem bre e il 22 ci sono « l’at ten ta to
or ri bi le » e i baci a Lotte. E così scri ve al lo ra Wer ther nella sua ul ti ma
let te ra, poche righe dopo aver ri cor da to il fu ne ra le della sua amica :

21

[…] tutta l’eternità non sa preb be estin gue re la viva fiam ma ch’io colsi
jeri sulle tue lab bra, e che quì den tro io mi sento. Ella mi ama, que ste
mie brac cia la strin se ro, que ste lab bra sulle sue tre ma ro no, que sta
mia bocca balbettò sulla sua ; ell’è mia ; sì, Ca ro li na, sei mia, e lo sei
per sem pre.

Che val che Al ber to sia tuo ma ri to ? ma ri to ! in que sto mondo cioè….
e in que sto mondo so la men te è pec ca to l’amar ti, e il de si de rar di
strap par ti dalle sue brac cia per strin ger ti fra le mie…. pec ca to….
ebben, mi pu ni sco. L’ho gu sta to, sì, que sto pec ca to, e l’ho gu sta to
colla mag gior gioja del core ; ho as sor bi to nel mio petto que sto vital
bal sa mo, e fin d’al lo ra, mia di ve ni sti, Ca ro li na, sì, mia.

Io ti pre cor ro ; vado dal mio, e dal tuo padre [Ich gehe voran! Gehe zu
mei nem Vater, zu dei nem Vater] ; 13 a lui ricorrerò, ed egli mi
conforterà fino a che tu giun ga. Ti volerò in con tro, m’impossesserò
di te, e teco mi resterò al co spet to dell’Ente su pre mo ab brac cia to
eter na men te.

Non sogno no, e non de li ro : vi ci no alla tomba, veggo anzi le cose con
più chia rez za. Sì, che sa re mo, e ci ve dre mo (Goe the 1788b : 117-118).

La let te ra che co min cia va con la de so la ta con sta ta zio ne che gli uo mi‐
ni so gna no quan do par la no della morte, si chiu de dun que nell’esal ta ta
cer tez za di es se re ormai usci to una volta per tutte dal de li rio e dal
sogno, di avere in fi ne sciol to l’enig ma dell’es se re, at tra ver so il pos ses ‐
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so di Lotte. Lotte sulla terra è di Al bert ma nell’eternità (dove deve af‐ 
fret tar si a rag giun ger lo) è e sarà per sem pre di Wer ther.

Molto di ver sa la si tua zio ne che ci è in ve ce de scrit ta nell’Ortis. Prima
di tutto, la morte per Ja co po non è un enig ma me ta fi si co che a un
certo punto ri ve la il suo se gre to. Essa è piut to sto l’abis so del nulla
(se con do una delle ipo te si pro spet ta te anche da Wer ther), op pu re
una vi cen da eter na della ma te ria, se con do la con ce zio ne ma te ria li sta
che, come noto, si riaffaccerà nei Se pol cri. 14 Anche Ja co po, è vero, è
sfio ra to dal pen sie ro dell’aldilà, che non gli si pre sen ta però come tra‐ 
sgres si vo fan ta sma di on ni po ten za, ma come su per sti te paura cri stia‐ 
na del ca sti go di vi no. In fi ne, anche il mo men to più pro pria men te vi‐ 
ta li sti co è pre sen te nell’Ortis, ma in ve ce di es se re pro iet ta to, come
nel Wer ther, in un’aldilà con ce pi to come po ten zia men to in fi ni to della
pro pria esi sten za fi si ca e psi chi ca, si con trap po ne alla morte come
vita sen si bi le su que sta terra – come voluttà di pas seg gia re fra gli al‐ 
be ri al lac cia to alla donna amata – se con do il pa ra dig ma del locus
amoe nus che nella scena della Mon ta gno la con tra sta con l’or ro re del
ci mi te ro. Alla co stan te in sod di sfa zio ne di Wer ther, che brama spazi
in fi ni ti, Ja co po con trap po ne il pia ce re dei sensi e la voluttà degli am‐ 
ples si. E quin di, men tre Wer ther esul ta di avere stret to fra le sue
brac cia una volta per tutte, e eter na men te, la donna che ama, Ja co po
pian ge perché non potrà più ba ciar la. Quel pia ce re che in Goe the di‐ 
ven ta eter no, in Fo sco lo è ef fi me ro, tran seun te, pian to do lo ro sa men‐ 
te perché si di le gua e non tornerà mai più.

23

3. ANE LI TI ME TA FI SI CI E AF FET ‐
TI TER RE NI
A que sta prima dif fe ren za fra i due ro man zi, se ne ag giun ge una se‐ 
con da, non meno im por tan te, e che emer ge con evi den za dal con‐ 
fron to fra la se con da parte del Wer ther e le ul ti me pa gi ne dell’Ortis
98-II. Si è ap pe na visto che l’ab brac cio amo ro so con Lotte e il sui ci dio
sono vis su ti da Wer ther come una spe cie di esta si re li gio sa. Non può
però sfug gi re il ca rat te re vio len to e dis sa cra to re, già ri le va to da Her‐ 
bert Schöffler nel 1938, 15 di un’unio ne con la divinità che si rea liz za
pro prio at tra ver so la dop pia scor cia to ia del ten ta to adul te rio e del
sui ci dio. Tale vio len za di ven ta più com pren si bi le se ci si rende conto
che essa co sti tui sce l’epi lo go di un lungo pro ces so di estra nia men to
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dalla na tu ra e dagli uo mi ni a cui as si stia mo con con sa pe vo lez za cre‐ 
scen te nella se con da parte del ro man zo goe thia no.

A il lu stra zio ne di tale pro ces so, basterà qui qual che ra pi da an no ta zio‐ 
ne. Di ri tor no a Wa hlheim dopo la sua fru stran te espe rien za pro fes‐ 
sio na le, Wer ther si chie de che cosa av ver reb be di lui se Al bert mo ris‐ 
se, ma su bi to ar re tra rac ca pric cia to di fron te al ba ra tro a cui lo con‐ 
du ce que sto pen sie ro (let te ra del 21 ago sto). Pochi mesi dopo, nel
breve bi gliet to dell’8 no vem bre egli an no ta la sen sa zio ne sgra de vo le
di es se re suc cu be di Lotte, che lo do mi na e gli fa fare tutto quel lo che
vuole. Il 21 lo ir ri ta e an go scia il com por ta men to di Lotte, che get tan‐ 
do gli sguar di pieni di com pas sio ne gli offre un « ve le no » che finirà,
se con do lui, per per der li en tram bi (Goe the 1788b : 62). Come ri spo sta
ai con tur ban ti vezzi di lei, spun ta al lo ra per la prima volta l’idea di
pro fa na re quel le lab bra così « se du cen ti » [rei zend] e poi ina bis sar si
[un ter ge hen], espian do così il pro prio pec ca to. 16

25

La ten sio ne fra Wer ther e Lotte au men ta nella let te ra del 4 di cem bre,
quan do la gio va ne si mette a can ta re per con for tar lo, ma poi, ve den‐ 
do lo ancor più do len te, com men ta con un sor ri so im pie to so : « Ver‐ 
ter ! voi state molto male se la vo stra fa vo ri ta vi van da or vi ri but ta »
(Goe the 1788b : 72).

26

Nel suc ces si vo re so con to degli ul ti mi gior ni della vita di Wer ther,
l’Edi to re sot to li nea come il com por ta men to del gio va ne abbia ormai
al te ra to anche le re la zio ni fra Lotte e Al bert, e di strut to de fi ni ti va‐ 
men te la pace do me sti ca (79). La cre scen te tri stez za del gio va ne ha
fi ni to per ren de re ma lin co ni ca Lotte, e Al bert vede in que sto ab bat ti‐ 
men to della mo glie un segno della sua pas sio ne per Wer ther. Fra i
due vec chi amici au men ta la dif fi den za e, su ri chie sta espli ci ta del
ma ri to, Lotte cerca di te ne re a di stan za il gio va ne in na mo ra to, ma in‐ 
va no. La vio len za della loro at tra zio ne re ci pro ca vince, come si è
visto, tutti gli osta co li, ma su un altro piano l’in com pren sio ne e la dif‐ 
fi den za per man go no fino all’ul ti mo, come am met te anche Wer ther,
nel suo ul ti mo mes sag gio per Lotte : « Ho in ter ro ga to il mio ra gaz zo,
oh Dio ! tu tre ma vi nel dar glie le [le pi sto le], ma non l’in ca ri ca sti d’un
solo addio : oh me do len te : nep pur un addio ? m’avre sti chiu so il core
in quel for tu na to istan te che m’unì teco per tutta l’eternità ? » (Goe‐ 
the 1788b  :  122-123). Goe the sug ge ri sce così che il con sen ti men to di
Lotte a Wer ther è di na tu ra coat ta, e che pur aven do ce du to alla forza
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della pas sio ne, essa con ti nua a re si ster le con tutte le ener gie di cui
di spo ne.

Anche da que sto punto di vista la trama degli af fet ti e delle re la zio ni è
in ve ce molto di ver sa nell’Ortis. Da un lato, nien te vi cor ri spon de alla
spe ran za che ha Wer ther di son da re, at tra ver so l’amore e la morte, i
mi ste ri dell’es se re. Ma d’altro lato, i rap por ti af fet ti vi fra i per so nag gi,
lungi dal de gra dar si, di ven ta no più cor dia li e com mos si negli ul ti mi
gior ni della vita di Ja co po, svol gen do una fun zio ne con so la to ria e
com pen sa tri ce che manca in ve ce nel Wer ther. A que sto ri guar do, os‐ 
ser via mo prima di tutto che nel ro man zo di Fo sco lo l’Edi to re non è,
come in Goe the, un in ve sti ga to re im par zia le, che rac co glie mi nu zio‐ 
sa men te le più sva ria te te sti mo nian ze, ma l’amico fe de le a cui Ja co po
con fes sa le sue pene per via epi sto la re e che lo rag giun ge in cima al
monte di Ber ti no ro per por tar gli qual che con for to. Op pres so da cupa
ma lin co nia, Ja co po tra scor re gli ul ti mi suoi gior ni ap par ta to, e spes so
si ag gi ra per i monti so li ta rio e pen so so. Gli abi tan ti del vil lag gio non
sono però in dif fe ren ti o osti li nei suoi con fron ti. Un vec chio pa sto re
in di ca all’amico ap pe na ar ri va to dove potrà tro var lo, e Ja co po, ve den‐ 
do lo, non gli cela il pro prio stato in fe li ce ; gli fa anzi leg ge re l’ul ti ma
let te ra di Te re sa. La notte suc ces si va (fra il 29 e il 30 giu gno) Ja co po,
sve glia to da un in cu bo, corre dall’amico a rac con ta glier lo e trova un
po’ di con for to nelle sue pa ro le pie to se (Fo sco lo 1798  : 222-223). E
quan do, la sera dopo, si to glie la vita, l’amico si ac co sta al suo uscio
sen ten do dei ge mi ti, grida e poi ab bat te la porta nella spe ran za di po‐ 
ter lo an co ra sal va re. Mo ren te, Ja co po trova an co ra la forza di al lun ga‐ 
re una mano, di sol le va re lo sguar do e di con tem pla re la fac cia della
Na tu ra, dando un’ul ti ma prova della sua in tat ta pas sio ne per l’Es se re
(238). Nel Wer ther in ve ce un vi ci no vede il ba le no della pol ve re e ode
lo scop pio, ma non fa at ten zio ne alla cosa. Quan do il mat ti no dopo il
servo entra nella sua ca me ra, il pa dro ne è an co ra vivo, ma è pa ra liz‐ 
za to, le cer vel la gli sono bal za te fuori e non dà più alcun segno d’in‐ 
tel li gen za. La morte di Ja co po – pur nella sua su pre ma pas sio ne
‘greca’ per la luce del sole – resta per molti versi con for me al mo del lo
sei cen te sco, cri stia no, della morte come spet ta co lo pub bli co e edi fi‐ 
can te, quel la di Wer ther è in ve ce un’ago nia ti pi ca men te mo der na,
scru ta ta da un im pie to so oc chio cli ni co, senza au to co scien za e in ti ma
ac cet ta zio ne.
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La stes sa at mo sfe ra di calda solidarietà umana per va de poco dopo la
scena del fu ne ra le nell’Ortis. I pa sto ri ac com pa gna no pian gen do la
bara con le fiac co le ac ce se, il vec chio par ro co sen si bi le alle pene degli
uo mi ni ac con sen te a be ne di re la salma di Ja co po, no no stan te si sia
sui ci da to, e gli ul ti mi ri spar mi del gio va ne sven tu ra to sono di stri bui ti
fra i più in di gen ti, dopo che è stata fatta let tu ra del suo te sta men to.
Come noto, nes sun sa cer do te as si ste in ve ce al fu ne ra le di Wer ther
(Goe the 1788b : 130).

29

Lo scar to fra i due ro man zi di ven ta an co ra più evi den te se pa ra go nia‐ 
mo i mes sag gi d’addio di Wer ther e Ja co po prima del sui ci dio. Le
brevi let te re che Ja co po scri ve il 30 giu gno a Lo ren zo, alla madre e a
Odoar do sono mu tua te dalle pa ro le di con ge do di Wer ther a Wi lhelm,
la madre e Al bert. 17 Ma il pe rio da re di Wer ther è esat to e con ci so,
come quel lo di un mer can te che dia le ul ti me di spo si zio ni prima di un
viag gio  : « Tu madre ado ra ta per do na mi  ; e tu Gu gliel mo la con so la.
Iddio Si gno re vi be ne di ca. Tutte le cose mie sono in or di ne. Addio : ci
ri ve dre mo più con ten ti ; addio ». A fron te, tro via mo in ve ce le espres‐ 
sio ni pa te ti che di Ja co po :

30

Che fa la po ve ra mia Madre ! Amala in mia vece, e le ra sciu ga le la gri ‐
me. Il Si gno re la con so li, e be ne di ca. Ci ve dre mo Lo ren zo, sì, ci ve ‐
dre mo… forse… più con ten ti. Addio. […] Madre ado ra ta ! non pian ge ‐
re : il tuo fi glio era tanto in fe li ce ! or ei parte lieto e for tu na to. Spar gi
sovra di me la tua be ne di zio ne ; mi per do na, e prega Iddio pie to so
per l’amato tuo fi glio (Fo sco lo 1798 : 224-225).

Anche la let te ra di Wer ther a Al bert e quel la di Ja co po a Odoar do si
as so mi glia no : in en tram bi i casi il sui ci da chie de per do no, e esor ta il
ri va le a ren de re fe li ce « quell’an ge lo ». 18 Ma se Wer ther chie de per‐ 
do no a Al bert per avere scon vol to la pace della sua casa, non fa nulla
per pla ca re i suoi ti mo ri e tran quil liz zar lo sulla na tu ra della sua re la‐ 
zio ne con Lotte. Ja co po in ve ce lo esor ta a ab ban do na re ogni so spet to
e gli ri pro po ne la pro pria ami ci zia : « Ah per met ti, che sull’orlo della
tomba io ti chia mi con sì dolce nome » (Fo sco lo 1798 : 226). A que sto
si ag giun ga che l’Odoar do dell’Ortis 98-II è fi gu ra più ge ne ro sa e af‐ 
fet tuo sa di Al bert. Nel suo ul ti mo mes sag gio a Ja co po, Te re sa rac con‐ 
ta che egli si è messo in col le ra tro van do una delle sue let te re  ; il
gior no dopo, però, pen ti to « de’ suoi fieri tra spor ti », le ha ri vol to toc‐ 
can ti pa ro le (215-216). Il Fo sco lo di que ste pa gi ne gio va ni li sem bra
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cre de re an co ra, come Rous seau, nella bontà della na tu ra umana e
nella co mu nio ne spon ta nea dei cuori sen si bi li.

In fi ne, anche l’addio di Ja co po alla na tu ra è mu tua to dal ro man zo te‐ 
de sco. Scri ve Wer ther: « Gemi, gemi Na tu ra : il fi glio tuo, il tuo amico,
il tuo aman te tocca al suo fine » (Goe the 1788b : 114). Que sto pa te ti co
ma secco sa lu to di ven ta nell’Ortis una pa gi net ta in cui Ja co po si ri vol‐ 
ge di volta in volta ai ci pres si, all’astro di Ve ne re, alle rupi sel vag ge, ai
monti or ren di, al be ne fi co sole, alla pie to sa na tu ra, e espri me così
nuo va men te la sua com mo zio ne di fron te all’Es se re (Fo sco lo 1798  :
229). Poco dopo, egli dia lo ga an co ra con la na tu ra, tra sfi gu ra ta in una
madre do len te per la morte del fi glio, e si sfor za di con so lar la  : « Ti
guar do per l’estre ma fiata, o Na tu ra ; e ti trovo agi ta ta… do len te. […]
Io ti la scio o Na tu ra : tu gemi !... cal ma ti madre pie to sa e do len te : ri‐ 
ce vi nel tuo seno la frale spo glia d’un in fe li ce » (Fo sco lo 1798  :  232).
Wer ther, av vi ci nan do si alla fi ne stra, dice addio ai corpi ce le sti : « No,
non ca dre te astri lu cen ti ; il Padre degli es se ri vi ri con du ce in seno a
sè, ed io con voi » (Goe the 1788b  : 125). Ja co po ri tro va in ve ce gli ac‐ 
cen ti ro vi ni sti dei suoi versi gio va ni li Al sole, che già in parte an ti ci pa‐ 
no le vi sio ni apo ca lit ti che e ni chi li ste delle Ope ret te mo ra li di Leo par‐ 
di « Verrà gior no che tu, bell’Alba, ca drai per sem pre, e non avrai nella
notte fu ne rea dell’uni ver so, chi pian ga, o canti la tua morte ! ». 19
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In con clu sio ne, pos sia mo af fer ma re che in Goe the l’amore ini zia le di
Wer ther per la na tu ra sfo cia in un ane li to me ta fi si co a tra scen de re i
li mi ti della vita ter re na. Certe fan ta sie ri cor ren ti nell’opera del poeta
te de sco – ar ram pi car si sulle cime più alte, vo la re come una gru verso
i mari lon ta ni, ca val ca re le nu vo le – il lu stra no la po ten za di que sta
brama. Ma il gio va ne Goe the sem bra anche già avere un senso for tis‐ 
si mo delle bar rie re na tu ra li e so cia li che coar ta no e pa ra liz za no l’in di‐ 
vi duo, fre nan do ne tutti gli slan ci. Per Fo sco lo, in ve ce, al me no nella
prima ste su ra dell’Ortis, la vita dello spi ri to si pre sen ta come una mi‐ 
sce la o uno scam bio con ti nuo fra realtà psi chi ca e fi si ca. Certi passi
dell’Ortis 98-II che pa ra go na no gli ele men ti a una madre cruc cia ta o
do len te, o che in stau ra no un dia lo go fra le ce ne ri dell’aman te e i gesti
pie to si della sua amata, in seno a una na tu ra con ti nua men te agi ta ta
da op po ste pul sio ni, il lu stra no per fet ta men te que sta con ce zio ne fo‐ 
sco lia na dell’es se re. Il co sid det to ‘proto- Ortis’ è un esem pio par ti co‐ 
lar men te elo quen te di ciò che il fi lo so fo Char les Tay lor ha chia ma to,
in Sour ces of the Self, una con ce zio ne espres si vi sta della na tu ra, l’idea
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che le stes se ener gie – a un tempo ma te ria li, vi ta li e men ta li – cir co‐ 
la no nei corpi, nelle pian te, nel regno ani ma le e negli uo mi ni. 20 Nella
‘parte del Sas so li’, in altre pa ro le, la vita af fet ti va si ma ni fe sta come
una sog get ti va zio ne, un’in ten si fi ca zio ne della ma te ria, in ten si fi ca zio‐ 
ne a cui non mette fine nep pu re la morte, con ce pi ta come un sonno
nel grem bo della terra ma ter na, o come il grido che la na tu ra manda
gra ya na men te dal tu mu lo. In Goe the, in ve ce, lo spi ri to è ane li to verso
l’in fi ni to, la na tu ra è ine sau ri bi le ener gia spi ri tua le, che per pe tua‐ 
men te si agita, si rin no va e si eleva verso forme di esi sten za più alte.
Le ana lo gie fra que ste due in ter pre ta zio ni della na tu ra sono evi den ti,
il de bi to di Fo sco lo nei con fron ti di Goe the è ovvio, ma è anche chia ro
che altre in fluen ze e una di ver sa sensibilità pie ga no il di scor so di Fo‐ 
sco lo in di re zio ni di ver se da quel la di Goethe- Wer ther.

Fo sco lo non ha quin di del tutto torto quan do, nella let te ra a Bar thol‐ 
dy e nella No ti zia bi blio gra fia del 1816, so stie ne che il Wer ther e
l’Ortis, no no stan te nu me ro sis si me so mi glian ze, sono in fin dei conti
molto di ver si. Certo, lo scar to fra le due opere si è pro gres si va men te
ac cre sciu to, a par ti re dal 1798, e rag giun ge la sua mas si ma esten sio ne
nel 1816. Ma i germi di que sta di va ri ca zio ne sono già pre sen ti
nell’Ortis ele gia co del 1796, benché i temi po li ti ci di più scot tan te
attualità non vi siano an co ra nep pu re sfio ra ti. L’on to lo gia di Fo sco lo è
sin dall’ini zio più ma te ria li sta e tra gi ca, più di spe ra ta di quel la di Goe‐ 
the. In com pen so, la sua con ce zio ne dei rap por ti umani, for te men te
in fluen za ta da Rous seau e dalla sensibilità set te cen te sca, è più mite e
com mos sa di quel la di Goe the. L’Ortis è un re ma ke del Wer ther, ma un
re ma ke che ri pen sa, tra sfor ma e rin no va, in modo ap pas sio na to e me‐ 
di ta bon do, le com ples se ar ti co la zio ni della sua fonte.
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Fo sco lo, Ugo (1952). Epi sto la rio. Vol. II. Ed. Pli nio Carli, Fi ren ze : Fe li ce
Le Mon nier.
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Fo sco lo, Ugo (1955). Ul ti me let te re di Ja co po Ortis. Ed. Gio van ni Gam‐ 
ba rin, Fi ren ze : Fe li ce Le Mon nier.
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1  Così ap pun to si legge nelle No ti zie gior na lie re dell’abate Gen na ri (noto
cro ni sta pa do va no) in data 29 marzo 1796� “Que sta mat ti na nel col le gio Pra‐ 
ten se si trovò im mer so nel pro prio san gue per due fe ri te un gio va ne friu la‐ 
no, sco la re di me di ci na di quar to anno, le quali fe ri te si diede egli stes so con
un col tel li no, non si sa da quali ca gio ni mosso” (ci ta to da Medin 1895).

2  “E al lo ra men tre […] Ta ci to in co min cia va ad in se gnar mi che fra le virtù
re sta te ai Ro ma ni sotto la ti ran ni de de’ Ce sa ri la più splen di da e ne ces sa ria
era il saper mo ri re, i tempi mi fa ce va no più at ten to all’esem pio dell’Ortis e
alle le zio ni di Ta ci to” (Fo sco lo 1952� 482-483).

3  Per un giu di zio su que sto vo lu me, mi per met to di ri man da re a (Neppi:
2006).

Goe the, Jo hann Wol fgang (1788a). Ver ter opera ori gi na le te de sca del
ce le bre si gnor Goe the tra spor ta ta in ita lia no dal D. M. S. Vol. I. Ve ne‐ 
zia : Giu sep pe Rosa.
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Goe the, Jo hann Wol fgang (1788b). Ver ter opera ori gi na le te de sca del
ce le bre si gnor Goe the tra spor ta ta in ita lia no dal D. M. S. Vol. II. Ve ne‐ 
zia: Giu sep pe Rosa.
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Mar tel li, Mario (1970). « La parte del Sas so li », in  : Studi di Fi lo lo gia
Ita lia na, XXVII, 177-251.

40

Medin, An to nio (1895). « La vera sto ria di Ja co po Ortis  », in: Nuova
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Neppi, Enzo (2006). « La ‘Parte del Sas so li’ fra gial lo edi to ria le e iper‐ 
bo li fo sco lia ne di vita e e di morte », in: Gior na le Sto ri co della Let te ra‐ 
tu ra Ita lia na, CL X X XIII/603, 418-434.
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Schöffler, Her bert (1938). « Die Lei den des jun gen Wer ther. Ihr gei ste‐ 
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Wer ther. Kri tik und For schung, Darm stadt, Wis sen schaf tli che Bu ch ge‐ 
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4  Fo sco lo 1798� 139-264 (testo ri pre so in: Fo sco lo 1955� 75-121).

5  Fo sco lo non ci dice in ve ce che l’edi to re Rosa ristampò a Ve ne zia, pro prio
nei primi mesi del ’96, Die Lei den des jun gen Wer thers nella tra du zio ne di
Mi chiel Salom, oggi uni ver sal men te ri co no sciu ta, per nu me ro sis si mi in di zi
les si ca li e sti li sti ci, come prin ci pa le fonte wer the ria na di Fo sco lo: fu pro ba‐ 
bil men te al lo ra che Niccolò Ugo scoprì il ro man zo te de sco.

6  Fo sco lo (1955� 130-290).

7  Ho esa mi na to in modo più mi nu zio so que sti pro ble mi nel mio sag gio “Il
Wer ther e il proto- Ortis”, di im mi nen te pub bli ca zio ne ne La Ras se gna della
Let te ra tu ra Ita lia na.

8  Fo sco lo (1798� 1-138) (ri pre sa in: Fo sco lo 1955� 1-73).

9  Fra il 1796 e il 1802 la fi lo so fia e la poe ti ca di Fo sco lo di ven ta no in ve ce più
ago ni sti che, prima per l’in fluen za di Ma chia vel li e del ‘gia co bi ni smo’, poi so‐ 
prat tut to per quel la di Al fie ri, di Lu cre zio e del ma te ria li smo tra gi co che Fo‐ 
sco lo gli at tri bui sce. Ciò spie ga in parte come mai il rap por to di Fo sco lo con
le sue fonti sia di ven ta to più con flit tua le nel corso degli anni, e come l’esi‐ 
gen za di af fer ma re la pro pria originalità si sia fatta più vi go ro sa, spin gen do
Fo sco lo a at tri buir si men ti ta men te una let tu ra molto tar di va del Wer ther.

10  In una re la zio ne an co ra ine di ta, letta a un re cen te con ve gno su Gol do ni a
Bo lo gna, An drea Bat ti sti ni ri le va come que sta rap pre sen ta zio ne to pi ca della
Mon ta gno la fi gu ras se già in un poe met to di Pier Ia co po Ta ruf fi, in ti to la to
ap pun to La Mon ta gno la di Bo lo gna (1780), e in altre te sti mo nian ze
dell’epoca. Il lu gu bre ci mi te ro del Mal can to ne era in fat ti si tua to a poca di‐ 
stan za dal bel giar di no della Mon ta gno la, mèta di pas seg gia te ga lan ti e ce le‐ 
bra to anche da Gol do ni ne Il Ca va lier Gio con do (1755).

11  Così per esem pio nella prima parte della let te ra del 22 mag gio Wer ther
me di ta con af fan no sulla cer chia ri stret ta di pre oc cu pa zio ni in cui è rin chiu‐ 
sa la vita di un uomo, ma si con so la pen san do che ri ma ne li be ro di ab ban do‐ 
na re que sto car ce re quan do lo vo glia.

12  Nell’Ortis 98-I (69) Ja co po rac con ta a sua volta l’aned do to di una vec chia
che dopo es ser si vista ca sca re l’uno dopo l’altro ai piedi tutti i pa ren ti (come
l’Ugo li no di Dante) “nell’anno me mo ra bi le della fame”, bor bot ta preci perché
il cielo pro lun ghi la sua esi sten za.

13  Come già se gna la to da Schöffler (1938), Wer ther si ap pro pria un’espres‐ 
sio ne di Cri sto nel Van ge lo se con do Gio van ni (14� 28).



Filiazioni italiane dei ‘deliri’ del Giovane Werther: Il caso Foscolo

14  Si noterà l’ana lo gia fra la pa gi na quasi ado le scen zia le che ab bia mo ap pe‐ 
na ci ta to e versi ce le ber ri mi dei Se pol cri. Ortis: “E dove, gran Dio, andrà co‐ 
te sta forza mo tri ce del mio Corpo, de’ miei pen sie ri, del mio cuore? […]
tornerà nella in fi ni ta massa degli es se ri ad ani mar la Na tu ra sotto forme no‐ 
vel le?” (Fo sco lo 1798� 219-220). Dei Se pol cri: “I mi se ran di avan zi che Na tu ra /
con veci eter ne a sensi altri de sti na”.

15  Schöffler (1938� 78-87). Schöffler in si ste però so prat tut to sul ca rat te re
im ma nen te e ter re no dell’esta si wer the ria na e meno sulla sua trasgressività.

16  Que sta felicità – e poi ina bis sar mi, ed espia re il mio pec ca to. Pec ca to!”
(63-64). Si noti che nell’ori gi na le te de sco la pa ro la “Sünde” [pec ca to] è se‐ 
gui ta da un punto in ter ro ga ti vo che rende meno con vin ta l’am mis sio ne, da
parte di Wer ther, di avere pec ca to.

17  Goe the (1788b: 123-124), Fo sco lo (1798� 224-226).

18  Più en fa ti ca men te, Ja co po scri ve: “quel An ge lo di bel lez za, di onestà, di
virtù” (226).

19  Fo sco lo (1798� 223-224); cfr. Al sole (Fo sco lo 1961� 315), vv. 52-53� “Pur
verrà dì che ne l’an ti quo voto / ca drai del nulla […]”.

20  Ho esa mi na to più mi nu zio sa men te que sto aspet to del proto- Ortis in
Neppi (2006� 426-434).

Italiano
Si sa da sem pre che l’Ortis di Fo sco lo è nato in gran parte dal Wer ther. Il ri‐ 
co no sci men to re cen te della se con da parte dell’Ortis 1798 come una prima
ste su ra del ro man zo, che ri sa li reb be al 1796, per met te tut ta via di ca pi re me‐ 
glio il rap por to fra le due opere. Nella let te ra a Bar thol dy del 1808 Fo sco lo
in ven ta una sto ria poco at ten di bi le se con do la quale avreb be letto per la
prima volta il Wer ther in tor no al 1802, quan do si pre pa ra va a pub bli ca re una
se con da edi zio ne del pro prio ro man zo. Evi den te in que sta let te ra il ten ta ti‐ 
vo di ne ga re l’in fluen za che ha avuto su di lui il testo di Goe the. Nella prima
bozza del ro man zo, Ja co po Ortis era in ve ce co scien te di ri vi ve re quasi let te‐ 
ral men te l’espe rien za del gio va ne te de sco e la cosa non lo tur ba va. La
solidarietà con un’anima af fi ne era più forte in lui che la An xie ty of In fluen ce.
Un con fron to mi nu zio so fra i due ro man zi (so prat tut to il Wer ther e la se‐ 
con da parte dell’Ortis 1798) di mo stra inol tre che se l’Ortis è un re ma ke del
Wer ther, è tut ta via un re ma ke che lo tra sfor ma e rin no va, più pro fon da men‐ 
te di quan to non sem bri a prima vista: le due opere sono in fin dei conti di‐ 
ver se sia sul piano sti li sti co che per le di ver se con ce zio ni della morte, della
na tu ra e dei rap por ti umani che in esse si ma ni fe sta no.
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Français
On sait de puis long temps que le roman de Fos co lo Ul time let tere di Ja co po
Ortis est né en grande par tie du Wer ther de Goethe. L’iden ti fi ca tion ré cente
de la deuxième par tie d’Ortis 1798 comme une pre mière ré dac tion du
roman, re mon tant pro ba ble ment à 1796, per met néan moins de mieux com‐ 
prendre le rap port entre ces deux œuvres. Dans la lettre en voyée à Bar thol‐ 
dy en 1808, Fos co lo in vente une his toire peu vrai sem blable, selon la quelle il
au rait lu Wer ther pour la pre mière fois au tour de 1802, lors qu’il se pré pa rait
à pu blier une deuxième édi tion de son propre roman. Cette lettre montre
clai re ment l’in ten tion de nier l’in fluence qu’a eu sur lui le texte de Goethe.
Dans la pre mière ébauche du roman Ja co po Ortis était en re vanche
conscient de re vivre presque à la lettre l’ex pé rience du jeune Al le mand et
cela ne le trou blait guère. Son sen ti ment de so li da ri té en vers une âme fra‐ 
ter nelle était chez lui plus fort, à l’époque, que toute An xie ty of In fluence.
Une com pa rai son mi nu tieuse entre les deux ro mans (no tam ment une com‐ 
pa rai son entre Wer ther et la deuxième par tie d’Ortis 1798) montre de sur‐ 
croît que si Ortis est ef fec ti ve ment un re make du Wer ther, il s’agit d’un re‐ 
make qui le trans forme et le re nou velle, bien plus qu’on le croi rait à pre‐ 
mière vue  : les deux ou vrages sont fi na le ment dif fé rents aussi bien sur le
plan sty lis tique que par leurs dif fé rentes concep tions de la mort, de la na‐ 
ture et des re la tions hu maines.

English
It is well known that Fo scolo’s novel Ul time lettere di Jac opo Ortis largely de‐ 
rives from Goethe’s Wer ther. How ever, the re cent iden ti fic a tion of the
second part of Ortis’ first edi tion (the so- called Ortis 98) as a first draft of
the novel, prob ably dat ing back to 1796, al lows us to bet ter un der stand the
re la tion ship between the two works. In a let ter to Bartholdy from 1808, Fo‐ 
scolo of fers an un likely ac count of hav ing first read Wer ther around 1802,
when he was pre par ing pub lic a tion of a second edi tion of his own novel.
This let ter clearly re veals an in ten tion to deny the in flu ence of Goethe’s text
on his own. But in fact, in the first draft of the novel Jac opo Ortis is per‐ 
fectly aware of liv ing over again, al most lit er ally, the ex per i ence of his young
Ger man an cestor, and this aware ness does not upset him at all. At that time,
then, his feel ings of solid ar ity with a kindred soul are stronger than any
‘anxi ety of in flu ence.’ Moreover, a de tailed com par ison of the two nov els (fo‐ 
cus ing es pe cially on Wer ther and the second part of Ortis 98) shows that
Ortis is in deed a ‘re make’ of Wer ther, but a re make that trans forms and re‐ 
news its tem plate, and this to a greater de gree than one would ini tially sus‐ 
pect: the two books are ul ti mately markedly dif fer ent both styl ist ic ally and
in their dif fer ent con cep tions of death, nature and human re la tion ships.
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