
IL MONDO SLOVENO NELL'OPERA DI IPPOLITO NIEVO 

Marija Pirjevec 

L'ntevesse per H mondo tslavo, per la sua cultura, letteratura, soprattutto 
quella popolare, per la sua storia e il folclore, fa parte integrante della curio
sita intellettuale dell'epoca preromantica e di quella romantica. Gia Herder 
nel suo libm Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit sottolineo 
l'~importanza e iil ruolo degli Slavi, chiamati per la loro indole pacifiica e man
sueta ad interpretare le fondamentali esigenze dell' epoca nuova: queUe della 
fraterna co11aboraZJione tra i popoli. Il periodo in cui Nicwo nacque e orebbe 
nella consapevolezza sempre piu vigile della necessita d'impegno politico e 
civHe, l'Buropa andava scoprendo i1 ricco patdmonio poetioo e folcloristico 
de~li Slavi, che era di V<itale importanza per l'ulteviore sviluppo deLle loro 
attivita lettera:uia. A tale retaggio popolare diede particolare farna J. W. Goethe, 
il quale alla fine degli anni '70 publico, nella raccolta hevderiana Volkslieder, 
la traduzione della ballata serbo-croata sulla sventura:ta :mogHe di Hasan Aga 
(Hasanaginica), ballata, inse11ita dal padovano Alberto Fortis nel suo libro 
Viaggio in Dalmazia (1774) e ben presto tradotta in molte Hngue europee. 
L'interesse maggiore dell'Europa colta andava, per quanoo riguarda gli Slav,i 
meridionali, in maniera partioolare proprio ai Seubi che ~in quel periodo si 
stav~ano libevando con epico coraggio dal giogo turco. Uno dei loro studiosi 
e letterati piu importanti, Vuk Stefanovic Karad.Zic (1787-1864), suscito oon 
la sua raccolta di Poesie popolari l'arnmi:razione di molti gua:ndi spiriti euro
pei': Jakol:> Grimm tradusse sull'onda dell'entusiasmo per ,iJ popolo serbo -la 
grammatica della lingua serba di Vuk (1824), mentre Leopold von Ranke 
scvisse la storia della rivoluzione se:rba (Die serbische Revolution). Il frahcese 
Merimee compose la sua Gusla, presentandola, secondo -la moda del tempo 
come un' originale ballata popolare rnorlacca. 11 dalmata Nkcolo Tomaseo 
tradusse e pubblico invece una raccolta di canti popolar1i serbi, e scrisse se
condo i1 ritmo solenne di ta1i canti le sue Iskrice (Sdnti1le, Zagabria, 1844) 
impegnandosi a far conoscere il mondo s-Iavo tra gli intellettuali italiani del 
primo risorgimento. Tra questi vanno citati soprattutto Maz2'lini e Cavour che 
elaborarono nel periodo prequarantottesco e dl.JII'Iallte la rivoluzione del '48 
la tesi sull'opportunita di un'alleaooa italOJslava, indirizzata contro il nemico 
comune (o quello che esSii pensavano fosse il nemico oomune): l'ampero asbur
gico. Essi pensavano sop:mttutlto ai Polacchi - il popolo slavo piu ammirato 
e conosoiuto in Europa- e tra gli Slavi meridionaLi, in primo luogo ai Serbi 
e dn maniera meno accentuata ai Croati. Gli Sloveni invece non venivano 

1 Z. Bojovic, V. S. Karad:Zic e Trieste, in: V. S. Karadi.ic, La Serbia e l' Europa, 
a cura di M. Dogo e J. Pirjevec, Est Libris, Trieste, 1990, p. 16. 
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ancora identificati come un soggetto etnico ben delineato e erano generica
mente definiti come Slavi - termine che del resto viene usato ancora dalla 
pubblicistica ~taLiana.2 

Portavoce di interess1i per ,il mondo slaJVo nell'ambiente locale fu, a partire 
dagli anrri '40, la rivista triestina Favilla, redatta dai frillllani di simpatie maz· 
ziniane Francesco Dall'Ongaro e Pacifiico Va1ussri. Essi dedli0all10no in questo 
foglio molto spazio al 1'isorgimento dei vicini popoli slavi e ana Ioro crescita 
ouhurale. Un eco di tali simpatie, legate alla diffusione del pensiero mazziniano 
e tommas·eiano tra gli intellettua1i deLl'area veneta e friulana, e possibile co
gliere anche neg1i scritti di Catenina Percoto che inseri tra i suoi Racconti 
anche un testo epico dedicato a Marko Craglievich (il pl1incipe Maroo), eroe 
illustre del:le canzoni ill gesta serbe, che nell'interpretazione delle Percoto 
sarebbe visorto per liberare 1il suo popolo dall'oppressore.3 

Ci e sembrato opportruno tracciare un quadro almeno sommario della 
conoscenza del mondo slavo .in Europa e in Italia per oomprendere megHo la 
mentalita e il background culturale di Nievo nel suo avv.ioinamento episodico, 
ma non superficiale, all'ambiente s.loveno del Friuli orientate. Ma nell'atteggia
mento di Nievo c'e anche qualoosa di piu: si tratta del suo profondo e intimo 
legame con nn ambiente contadino, in cui era cresciuto e che aveva cono
sciuto, pur dalla distanza del suo oeto sociale, <in tutte le sue dimens[oni. 
E. chiaro che una delle sue componenti, quella slavena, non pote sfuggire al 
suo occhio di narratore attento e amorevole. 

La mppresentacione nieviana di tale ambiente, per quanto frammentaria 
e apparentemente poco rilevante, nel suo romanzo Il conte pecoraio e ricca 
di sfumature e di messagg~i sottintesi. Si va dalla desc11izione piuttosto detta
gLiata deL1o spazio geografico entro il quale si oolloca la popolazione slovena, 
all'approf.ondita osservazione etnografioa e storica della realta di quuesta 
comunita diversa, che pen) e - come Nievo stesso e ben consapevole - parte 
costitudva della patria £r.iulana fin dai tempi piu remoti. Gia gli accenlilii rela
tivi agli Slavi all'i11!izio del primo capito1o, dimostrano che egJi riusciva a 
indiv.iduare la compos,ita struttura ·etnioa di quest'area e che accettava come 
cosa del tutto naturale la sua varieta mistilingue. Insomma, H popolano slo
veno non veniva visto da Nievo come un elemento estraneo, come un a1ieno, 
ma come un individuo organicamente inserito nella ;reaWt cont<~Jdina e mon
tana dei i!uoghi desoritti. Con il suo caratteristioo modo di I'appresent<~Jre que
sto mcmdo remota e sconosciuto che fiino ad allora non avava attratto !'inte
resse di alcuno sc11ittore italiano, l'autore si inserisce in quella oorrente deUa 
letteratura contemporanea che era ·impegnata a descrivere la quotidianita 
anche piu modesta, nei suoi ritmi, nelle sue parlate dialettalj, nelle sue abitu
dini e tradizioni. Come affermava Dall'Ongaro nella Favilla del '42, bisognava 
produrre scr~tti »popoiari«, »semrpreche sian dettati con fede ed affetto da 
gente che non si isdegni le abitudini, la Lingua, Je virtu e i diffetti del popolo 
stesso, per rappresentarlo sotto un punto di vista vero e poetico ... 4 -

Non sara superfluo sottolineare che questo interesse di Nievo rper le tra
dizioni, la lingua, il passato dell'ambiente 'rurale e programmatti.co e consape-

2 M. Pirjevec, Slovenistika v Italiji (1921-1951), Slavisticna revija, XXXVIII 
(jul.-sep. 1990), N. 3, pp. 222. 

3 J. Pirjevec, Niccolo Tommaseo tra /talia e Slavia, Marsilio Editori, Venezia, 
1977, pp. 152, 153. 

• G. Petronio, Nievo e la letteratura popolare, Societa, XII, N. 6 (dic.1956), 
pp.1096. 
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vole. n problema delle campagne del ~esto lo preoccupo molto, come e evi
dente dal suo articolo »Frammento sulla rivoluzrlone na:zionale«, dorve cosl si 
esprime: ... »In una parola, fate .degli uomini fisici e moraLi con una saggia 
economia, fatene degii esseri ugmu1i a voi, colle leggi, coi codioi, coi costumi, 
prima di far dei saccenH e dei fratelli oo1le chiacchiere« .5 

Il Conte pecoraio ha un 'iniZJio classicheggiante e manzoniooo: »Un bel 
paesino guarda nel mezzano Friuli« - dice .I'autore - »lo sbocco di una di 
quelle forre che dividono il parlare ·italico dallo slavo.«6 A tale attacco pero 
Niervo aggiunge a pie di pagina una lunga considerazione, anzi un lamento che 
e anche un atto ·di accusa, sull' ignoranza di molni del proprio paese, accom
pagnata da una disquisiziOilJ.e sulla sua struttura geografica e sulla sua storia. 
In questo contesto egli 1inserisce anche cen. . .'l:i >>~mlle vallate tm Tagliamento 
ed Isonzo nelle quali sono chiusi i comuni slaV'i del Friuli, divisi nelle due 
popolazioni disparatiss.ime per indole, dialetto e costumi, di Resia e di San 
Pietro«.7 

I1 villaggio in cui Nievo colloca la vicenda del Conte pecoraio e Torlano, 
diviso per mezzo dal torrente Cornapo, - dice l'autore - nato poche miglia 
pi(r sopra tra le prime vedette del grande accampamento slavo.«8 Egli cerea 
dunque sin dall'inizio di richiamare l'attenzione del lettore suhla diversita di 
questo ambiente, alla quale si avvicina senza sentimento di superiorita o di 
disprezzo, anzi con bonaria simpatia. 

In questo contesto va ripresa l'osservazione di Valentino Sirnonitti, il 
quale, in un articolo su >>Gli Sloveni delle pTealpi Giuliane nelle pagJne di 
Ippolito Nievo«, afferma che la scelta di Torlano non e stata casuale. Infatti, 
a dire di Simonitti, i rappoTti tra i Friulani e gli Sloveni in questa localita, 
piu che a Cividale o a Tarcento troppo venetizzati, erano diretti e percepiti 
daHe due part·i come esperienza quo1Jidiana collettiva.9 Niervo piu in la distingue 
nel suo testo tra gli Slavi del Friuli e quem >>tedeschi« della Carniola non ren
dendosi conto che si tratta pur sempre di due rami dello stesso gruppo etnico. 
E un fatto pero che mentre gii Sloveni del Friuli orr.ientale erano stati per 
secoli sotto ill dominio della Serenissima, quelli d'oltre monte erano stati 
soggetti agli Asburgo. La frontiera che li separava non era solo fisica, ma 
anche psicologica e oultura:le: essa infatti incise i!n maniera profonda nel corpo 
etnico sloveno e vi lascio deHe tracce che anche oggi non sono rimarginate 
del tutto. 

Con la stessa cura con la quall.e descrive l'ambiente in cui si colloca la 
sua storia, Nievo ne osserva anche gli abitanti, tra essi pure gli sloveni, cer
cando di tracciare di quest'ultimi un pro:llilo morale e fisioo. E possibile cosl 
cogliere echi herderiani n dove si sofferma suUa lom labol'iosita, sulla loro 
capacita di impegnarsi senza risparmio nel larvoro. Il modo ill cui l'autore 
procede nella scrittura e segnato da rm particolare senso scenico, come se 

5 Ibidem, p. 1099. 
6 Nievo, Il conte pecoraio, a cura di F. Palazzi, Ultra, Milano, 1944, p. 15. 
' Tra i numerosi scritti sull'argomento di P. Merku vedi: Il dialetto della Val 

Torre, in: Lingua, espressione e letteratura nella Slavia italiana, Quaderni Nediza 2, 
San Pietro al Natisone-Trieste, 1978, pp. 43-61; - I manoscritti sloveni dei secoli 
scorsi nella Slavia italiana, ibidem, pp. 89-101. - Si considerino pure: P. Merku, 
Ljudsko izrocilo v Terski dolini, Zaliv, Trieste-Trst, II (1967), pp.l37-140; - Ljudsko 
izrocilo Slovencev v ltaliji, edizione bilingue, Trieste-Trst, 1976. 

' I. Nievo, ll conte pecoraio, cit., p. 16. 
' V. Z. Simonitti, Gli sloveni delle Prealpi Giuliane nelle pagine di lppolito 

Nievo, Convegno interdisciplinare di studio, Udine, 1979, p. 16. 
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fosse colto dall'obhiettivo della cinepresa e presenta:to dopo un sapiente mon
taggio: in un primo momento la sua atten:zJione e accentrata su un »carico di 
fieno che da lunge sembra avanzare come un nuvolone sospinto dal vento«, 
poi fissa ·lo sguardo su »gambe nerborute« che si a1ternano »misuratamente 
sotto la vasta mole«, per concludere con gran effetto mettendo in risalto >>gH 
occhioni umidi e cerulei di una fanoiulla di Schiavonia«. »A quel modo campa 
sua vita«, scrive Nievo, >>quella paziente famiglia, scambiando il fieno, i ca
pretti, gli utensili di legno e le castagne con quel po' di farina che basti al 
suo sostentamento; e vorrei ·sciupar l'anima se nel volgo cittadino si trova 
un'occhiata cosl. contenta e soave come quella della donzeHetta accennata poco 
fa«.IO Nel descrivere .i luoghi e gli av-venimenti lo scrittore - come vediamo 
nel passo citato - a:ma soffe:rmarsi su alcuni aspetti, su alcuni particolari 
captati dal suo occhio di osservatore vigile ed attento senza per altro pre:sen
tarci un quadro d'insieme oompleto in tutte le sue di:mens~oni. Siamo nell' 
ambito della cosidetta poetica del frammento con la quale la narrativa di 
Nievo va collocata al confine tra la coiTente del tar.do romanticismo e del 
realismo, aioe nell'ambito del realismo poetico. 

:E evidente inoltre da quest'ultimo passo che lo scritto11e non riesce a 
sottrarsi al confronto tra il mondo oontadino e queUo urbano e ad un certo 
mo11aleggiare astratto che voleva vedere nelle popola2ioni rurali >>la parte piu 
pura dell'umana famiglia«.u Un simile trasporto di simp~tia e di ammirazione 
verso la donna slovena e dato cogliere nel1a descrizione di Maria, la protago
nista del 11omanzo, alia cui bellezza slava Nievo tributa un convincoote ommag
gioJ2 Si tratta evidentemente di una 1idealizzazione dettata dal c1ima e dai 
cliche dell'epoca a cui ·lo scrittore friulano non seppe sottra:rsi. A questo 
punto e difficile non richiamare l'attenzione su un passo di Quamntotti Gam
bini, scrittore istriano, della meta del novecento che al contrario di Nievo, 
esprime la sua ostilita nei confronti degli Sloveni anche con i1 descdverne 
la brutteZZJa fisica.B Nel confronto con la barbaria selvaggia del ventesimo 
secolo, di cui ci parla Nadezda MandelStam con convincenti parole nelle sue 
Memorie, con tutti gli odii razzi:sti e :ideologioi che l'accompagnano, il tempo 
di Nievo, che pen) gia si avv.ia verso il suo tramonto, ci appare come un'epoca 
di tolleranza nazianale, capacita di accettare il diverso, nonostante la fre
quente consapevolezza della diff,icolta di comprendersi gli uni con gli altri 
a causa del diverso livello di civilta. 

La diyersita non viene sentita dunque da Nievo come una minaccia, come 
un pericolo, ma come un dato di fatto naturale che gli offre soJtanto Ja possi
bilita di dare una penneUatta in piu al quadro della vita friulana che cerea 
di dipingere. E s.intomatico in questo contesto il suo cenno aUe mendicanti 
Resiane >>che scendono in autunno con la gerla in ispalla a1la cel'ca annuale; 
povere e scalze cappuccine<< - dice l'autore - >>non votate aLia poverta, ma 
contente di essa che domandano un soldo per ;l'amore di Dio, e anche negate 
di quello si accommiatano col sublime saluto: >>Lodato sia Gesu Cristo<<.l4 

Anche questa rma testimonianza dell'amorosa attenzione di Nievo agli 
aspeUi piu mi!lluti ed umili della vita friulana, desoritti alia luoe di una visione 
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10 I. Nievo, Il conte pecoraio, cit., p. 19. 
11 G. Petronio, Nievo e la letteratura popolare, cit., p. 1102. 
12 I. Nievo, 1Z conte pecoraio, cit., p. 38. 
13 P.A. Quarantotti Gambini, Primavera a Trieste, Mondadori, Milano, 1951. 
14 I. Nievo, IZ conte pecoraio, cit., p.JS. 



del mondo idiHica e oonci·liante, in cui la poverta e qualcosa di naturale, un 
dono di Dio, me,.J.o tragica di oome ci si potrebbe attendere (e oome probabil
mente fu). L'indiv·iduo nella poetioa di Nievo e sa1damente collooato nel suo 
habitat, ma e contemporaneamente pvoiettato, nella sua simbiosi con H rJtmo 
eterno delle stagioni, in un tempo mitioo ed .Lndifinito. 

Che le mendicanti Resiane facessero parte ·del bagaglio lessicale della 
gente friulana, a cui Nievo ·seppe prestare orecchio con grande sensibilita alle 
parlate locali, e manifesto anche dalle parole che Maria pronuncia in un 
momento di disperazione: »Andro a mendicare come una Resiana«.15 In questa 
attenzione alia rfavella viva del popolo, alle sue espressioni idiomatJiche, Nievo 
dimostra qualche spunto di stile realista, per quanto e ·evidente che si tratta 
solo di passeggeri momenti, ancorato com'e nella secolare tradizione accade
mica della letteratura .italiana. 

Come alia parlata del popolo, egli e sensibile anche al suo modo di vita, 
a tutte quelle abitudini e tradizioni rfolcloristiche che sono schiettamente fr.iu
lane, ma talvolta anche d'origine slovena. In questo contesto vanno citati i suoi 
accenni ad un ballo particolare, detto »Schiava« (in verita in friulano sclave)16, 

che nel texto sono abbastanza frequenti, per cui e possibile dedurre che esso 
dmreva essere piuttosto popolare: »L'orchestra disposta sopra un tavo1o prese 
tosto a stri:mpellare una musichetta allegra sal1e11ante, un po' bizzarra, un po' 
anche ubriaca, la quale si rigil"ava bens! su un perpetuo ritornello come il 
simbolo egiziano dell'eternita«.17 

Accanto a questi riferimenti alla Slavia f11iulana, e possibile cogUere nel 
romanzo di Nievo anche un piu profondo, sebbene meno ev1dente, legame con 
la cultura e la storia slovena. Il romanzo Il conte pecoraio infatti dflette nella 
suo nucleo narrat,ivo un aspetto caratteristico e partJioolare dell'antico passato 
degli Sloveni del Fr.iuli: Nievo in certo qual modo ricostruisce i lineamenti 
di una vita ormai lontana e quasi dimenticata che era presente nei tempi 
della Serenissima nelle »ville schiave<< dei monti sopra Nimis - come dicono 
i documenti: essa era caratterizzata da ampie autonomie locali, che si espri
mevano nelle vicinie, condotte da decani liberamente eletti dal popolo. Un 
simile capo di una comunita pastorale diventa anche Santo, il conte pecoraio 
buono e onesto«, il quale privata dai bene si rifugia a Monteaperta (Viskorso), 
dove il popo1o lo sceglie a propria guida.18 

»A questo propositO<<, scrive Simonitti, »appare significativo un docu
mento che non puo esser sfuggito all'attenzione m Nievo: si tratta rdell'atto 
di investitura in data 21 aprile 1627 in cui un certo Klemerrt, montanaro della 
Slavia, riceve dal doge Giovanni Corne1io la »giurisditione civile e criminale 
et criminalissima delli lochi chiamate le banche di Antro et Merso di Schia
vonia<< dopo che egli »ha prestato neHe nostre mani 'il debito giuramento di 
fedelta<< .19 

" Ibidem, p. 95. 
16 E. Mirmina, Torlano e val Cornappo, ReaWt, leggenda, fantasia nell'opera di 

Nievo, in: Itinerari Nieviani del Friuli, n. l, Ravenna, 19, pp. 68, 69. - Cfr. M. Mati
cetov, 0 etnografiji in folklori zapadnih Slovencev, Posebni odtis iz Slovenskega 
etnografa, Ljubljana, 1948, pp. 9-56. 

17 I. Nievo, Il conte pecoraio, cit., p. 127. 
" Cfr. C. Podrecca, Slavia Italiana, riedizione a cura del centro Studi Nediza 

San Pietro al Natisone, Trst-Trieste, 1977, pp. 39, 40. 
" V. L. Simonitti, Gli sloveni delle Prealvi Giuliane nelle pagine di lppolito 

Nievo, cit., p. 19. • 
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Mail :rife:rilmento puo andare ancora piu lontano nel tempo e puo riallac
ciarsi alla cerimonia d'!investi:tura dei prinoipi della Kavantania, il pdncipato 
slaveno dell' s· e 9• ·seoolo, che simboleggiava la presa del potere di un oonta· 
dino liberamente eletto. Tale cer,imonia, sopravvissuta fino al 1414, fu descritta 
per la prima volta da Ennea Si:lvio Biccolomini nella sua Europa, e ripresa 
dallo storico tarcent·ino G.iovan Candido nei Commentari dei fatti di Aquileia, 
nel 1544: »Ogn'uno in quella moltitudine pare huomo degno, eccetto i:l pren
cipe, che sembra un contadino, e la scarpa el bastone che tiene in mano, la 
veste et il capello da v;iHano, mostra che egli sia un pastore«.20 

Nievo insomma e attratto dal mondo s1oveno e dalle sue antiche tradi
zioni di liberta e di uguagLiana, egli lo contrappone alia oorruzione e al de
grado del mondo feudale, a cui del resto l'autore stesso appartiene, cercando 
nel suo romanzo di rappresentare una storia antica di cui avverte il fascino 
e la suggestione. 

" E. Mirmina, Storia e leggenda del Friuli feudale nella genesi della saga Nie
viana del Pendemonte: i nuclei narrativi dei Partistagno e del Conte pecorajo, in: 
Itinerari Nieviani del Friuli, N. 7, Edito per il convegno regionale di Attimis-Par
tistagno, 1976, pp. 39-40. 
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