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. PREFAZIONE 
p rima di presentare agli ocfhi del pubblico questo secon-
do tomo 1  debbo rendergli i pia sinceri ringraziamenti per la 
benigna accoglienza con cui si ee degnato di onorare le rule 
fatiche impieg ate' net prim.-  o, e dargli conto con ingenuo can. 
do?e della .mia condotta ,, the potra forse a certuni parere ri. 
prensibile in alcuni punti dell' estensione di questo 	second°. 
lo conosco abbastanza la verita del detto dei Greci, the un 
gran libro es. an gran male,, per procurar di ridurre al minor 
numero ed alla minore mole possibile .1 mid volumi; e perch, 
aveva infatti ristretta tutta la vasty materia delle Belle let- 
tere in un tomo di moderata grandezza, 	quando it pubblico 
favore e le' gentili doglicuqe di alcuni per la mia brevity in 
varj punti del prima tomo, mi hanno in qualche modo abba-
eat° , e col titolo di gratitudine mi hanno indotto a dare 
maggioy ompiezza alle rnaterie trattate e a lasciar correre pia 
libera la penna nella composzttone- di questo . In vitium ducit 
culpae fuga , si caret arte : ho si largamente secondate le bra. 
me di alcuni, the temo di' avere stancata la sofferenza di tut-
ti . Le materi e, prima ristrette in un sot volume, mi si so-
no poi per tat modo ingrossate, the non possono appena con- 
tenersi in clue. Ho dunque diviso in due le Belle lettere , 	e 
riservando al seguente la Storia e la Grammatka o Filologia, 
ora vole-va presentare in questo la Poesia e t Eloquenza. Ma 
queste sole rni erano talmerzte cresciute nelle mani , the non 
potevano ristringersi in un sol volume; ed innoltrata gia la 
stampa del libro, della Poesia, si el veduto non rimunervi pia 
luogo per quello deitEloquenza. Invano io tagliava qua e la 
var) pei  di questo ; invano trasportava it capo de/tEloquen-
za sacra alt ultimo tomo fra i Sacri studj , dove puck avere 
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men.foonveniente.luego .che net libro dell" Eloquenza ; 	la sola 
Poeia occupava gill tante pagine, 	ch' esscz 	sola prmava da ' 
se un volume di.gjusta mole , ne lasciava pier luogo a trot-'' 
tart4 di altre materie • Egli e pur vero che non convien dar 
• di s;prone ,al cavaulo che corre , 	ne 	incoraggire 	a 	scriver 	di 
pill g.1.1 serittori: pur troppo it prurito d' imbrattar Carta e it 
malore degli scrittori, singolarmente 	del mediocri e cattivi: 
ed io, quanta ho phi ragione di cthntarmi fra questi , altret-
tanto deggio tonere di Rill di essere atterccato di questo ha- 
le si molest° alla .societa . 	lo mi abbandono alla cortese in- 
dulgen;:a der leggitori, e Li prego a prendere in I uGrza parte 
la non indifferente fatic-a 1  .che mi 	ha 	costuto la mia condi- 
scendeqa nel .rifare in gran parte cli nuovo questo torn°, per 
dare ,agli argonzenti l'ampieua che -alcuni littruzu tra.strato de- 
sidvrare . 	. 	 . 

Cosi avessi io potuto recare ad una 	plena csattraa la 
trattatione delle ,materie, e presentare un perfetto crur,'ro del-
la bella letteratura da contentare it sano glut/4h) el il kilo 
gusto degti eruditi lettori,. Cerro l',12.o procurato ,-,.., isJ -42." Pie.' 
mura; e non_contento-42—e-cri-fi-rre-:di esservare con atteni-ione 
it coma-dell7e belle lettere in tutte le oolte nazioni 1  ho preso 
diligenternente ad esaminare it merit° del 	principali scrittori 
che hanno eontribaito• alle vicende di qualche 	 for parte . 	41- 
cuni .forse aVrebbon -voluto 	cite piit minutamente si esaminas- 
sero le tracce delle.belle lettere nell' eta Temotissime 1 	quan- 
do ebberoil loro nascimento, o nei bassi tempi , quando inco- 
minciarono a rinascere nelle nostre contrade ; 	e 	so 	in fossi 
stato.capace di scoprire una poesia , una storia n cuatche al-
tro scritto ne letto forse ne .da leggersi mai da alctinn , sarei 
stato .da molti riputato pill benemerito 	della 	I e'l r 	I -tteratu- 
ra, the col formcir langhe dicerie sopra autori e ! 	here gia 
conosciute.. 'Jo non voglio per iscusarmi depr in: ere t' criore di 
tali, ricerchel  e lodo con tutto 	it cuore e colla ;:41.,;-; )re sin. 

   
  



V 
cerita k gioriose fatiche degrinstancatili letterati, che s'iin-
piegaizo in questi stud] ,- e s'' involgono fra la polve e le tar- 
?ne di riposte carte per favorirci di una notizia, che troppo 
ci sarebbe costato di noja e 41 fctica it cercar da not stessi: 
ma ho creduto che, per far conoscere i progressi della bella 
letteratura, fosse pia necessario esaminare le opere gia cono-
sciute che ne hanno prodotti alcuni , che ricercare quelle al-
tre , le quail troppo sono imperfette per avere potuto in al-
cun'modo giovare al suo maggiore avanzamento. Cerchino al-
tri tali notizie, che possono servire a qualche decoro della pa-
tria letteratura o a maggiore schiaritnento eziandio di qual- 

- che punto di storia; ma not che seguitiamo i progressi che 
hanno fatto le belle lettere, non dobbiamo tener dietro a no-
mi sconosciuti ed oscuri , .ma fermarci negli autori classici ed 
esaminare pia attentamente it vero merito di ciascuno . 	Oue- 
sto ho creduto dovesse essere 	it inio 	impegno, 	ed a questo 
prinCipalmente doveva indirizzarsi it mio studio . 

4 questo fine ho voluto formare da me it giudizio di ta-
li cactori, leggendo e -rileggendo con rillessione le loro opere , 
ne mi sono appagato di riportarmi soltanto  all' altrui senti-
ment° , dove la cognizione della lingua mi -ha permesso di stu-
diarne gli originali , o citizen° di leggerne traduzioni abba-
stanza sicure . Per quanto sieno grandi e rispettabili gli scrit-
tori i cub giudizj potrei addurre , non so intieramente abban- 
dorzarmi allaVoro bench 	gravissima autorita. Pochi di essi 
nelle .materie di gusto dicono 016 che sentono , ed alcuni an- 
che :nan sanno quell° che dicono. 	Taluno, dice it Voltaire 2  
che .sal:a .incantato dell' Ariosto , non ardira di confessarlo, e 
dire sbacligliando che V Odissea d divina. Come potro lo aji- 
darmi al giudizi,o 	di uno 4crittore benchE molt° stimato, se 
trovo che va tessenclo qua e la varj elogi ai poemi di Ome-
r° 1  e parla poi dellTiade come se avesse soltanto dodici can-
ti, e da troppo chiaramente ad intendere di non avere mai 
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letti, ne saper che si sieno i poemi di Omero 7 	E se io nel 
dare an idea del progressi dell' amena letteratura 	in 	questi 
tempi mi fossi atteriuto al giudii io di uno scrittore :1 risper- 
Tabile, corn' e it Voltaire 1  quanti miserabili scritti non avreil 
dovuto proporre come opere magis trail? .Spesso gli autori si 

"lasciano condurre dalla passione per lodare o deprimere qua-
che scritto; spesso lodano art opera perche la senton lodare 
comunemente, non perche vi conoscano vere bellerze ; 	spesso 
faun° 1" elogio di un azitore che non istimano, per non' op- 
porsi, alle popolari opinioni ; 	spesso all' opposto 	dan 	lode o 
biasimo - ad altri per discostarsi soltanto dal comune sentimen-
to ; spesso per servire alla materia che trattano, per dar for- 
Ta ad an argomenta , per fare an antitesi, per esprimere un 
concetto, per rendere armonioso e sonoro an periodo, hada-
no correr la penna a scrivere ci& che non sentono interneunen. 
te, e si sagrzfica it proprio giudkio a vani rispetti, a vol-
gari pregiudiV ed alle pilz picciole passioni. Oltredichi?, an- 
cor quanda gli scrittore espongono con 	intelligen;La c sinceri- 
ta i loro sentimenti, sono questi tanto diver,i, 4'he iV6E" 
rnente potra decideesi-qcsaie st de66a seguire con preferenza 
degli altri. Cicerone commencla i sali di Plauto , Orazio non 
pub soffrirli. Cicerone loda i versi di Arato , 	Quintiliano ne 
fa poco conto. Nd solo un medesimo libro, ma an concetto 
medesimo viene spesse volte giudicato diversamente dai pie' in-
telligenti censori. Cicerone' encomia it detto di Timeo o di 
Egesia o di altro chicchessiasi autore 5  sultessersi nella stessa 
notte che nacque Alessandro abbruciato it tcmpio di Dian, 
dicendo non clover fare maraviglia che f  essendo tanto occupa. 
to Diana net gran porta di Olittpia 1  non potesse assistere al. 
la propria sua casa:: Plutarco 	al contrario vuole che guest° 
sia un concetto si frecIdo, 	che potesse bastare 	ad estingliere 
1' incendio di quel tempio; nel che egli stesso dice an e4 neet-
to ugualmente freddo . Il Boileau seguendo Longino truva del 
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grande e del sublime nelle parole di . Mose : Dixitque :Deus : 
fiat lux ; 	et facta est lux .. Velio .011' incontro non sa 	vedere 
live sia in tali parole la .sublimita . Che dunque dovremo not 
fare? dbbandotiare it giudizio ,di Tullio , ovvero opporci ad 
Orazio 1  a Quintiliano ee.aPlutarco per ,seguire la rispettabi-
le autorita del maestro :della .romana.eloquenTg7 Dare la pre-
ferenza al sentimento ,del Boileau , ovvero a quello dell'Uezio7 
Cresaera maggiormente il .nostro imbarazzo , quando vedremo 
tin ..„ medesimo scrittore portare suite mgdesime ,opere giudiz) di- „. 
versz. Il Voltaire, per citarne .uno troppo generalmerzte rispet- 
tato dai moderni stimatori Idelle opere di gusto, in un luogo 
ricolma di lodi it Btumoy .ed in altri lo disprea; da alcune 
volte al teatro greco :la preferenKa ,sopra it moderno, ed al- 
ire volte dice tutto ,ropposto ; 	spesso fa cornparire 1' inglese 
pieno di saonvenevolee ,e di assurdita, spesso al contrario 
l'innalza fino alle stelle ; ,or ,chicrma .barbaro .il Crebilloh , or 
gli profonde i maggiori elogi. Come dunque potremo opera-
re prudentemente ,abbandonandoci .al giudizio .di altri scrittori 
per panto .piono  rispettabili? 1.1n tale giudkio ci .dovra ob-
bligare ad esaminare con pia atteailunc 1' opere ; delle quali 
not 1' abbiamo contrario , ed-a .non proferire it nostro .senza 
rnatura ,e ben ,oculata revisione .delle meclesime ; .ma non clo-
vra mai ,estorcere :ciecamente it nostro consentimento. Questa 
liberta :eh' io :mi prendo .di .scostarmi alle volte dal giuditio di 
uomini .molto .a .me superiori, ,assai pia giustamente la debbo 
lasciare ad altri per non fidarsi del mio . Quante sviste non 
aura commesse nell'esaminare i pregi ed i difetti ,di tante ,ope-
re e di tanti :autori diversi! Per quanto .io abbia procurato 
adoperare somirra,attenVone .nella iettura, e liberarmi da ogni 
preverecione e da ogni .affetto contrario :ad :un dritto giculkio, 
posso credermi garantito di ogni errore nel giudicare? La de-
bolezza dell” ingegno, la roue Na del gusto, e forse alcuni 
insensibili pregiudiU mi avranno indotto in parecchi ablagli, 
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in cal non vorrel far cadere i troppo docili miei lettori. Va. 
ilk° frutto ch'io desidero dei critici miei ragionamenti , e; l'ilt• 
vogliarne alcuni della lettura delle opere .  :tease 	di cui ragio- 
no, e ta.lvolta eziandio dar loco nella medesima qualche 	in- 
drizzamento . Che se poi troveranno it mio giudizio non abba-
stanza fondato, sopportera in pace che l'abbandonino ed ultra 
se ne formirzo da se; ed avr6 sempre it contento di averli in 
qualche tnodo condotti ad una piiz attenta lettura di tali ope- 
re, che aura lora recasa non picciola utilita; 	e mi bdstera 
l' averli guidati ad una strada, dove possano senza pregiudi-
zio abbandonare la guicla. 

41cuni forse .troveranno a riprendere in questo tom° so-
verchia nzinutezza e diffusione nel parlare di oh-4.mi autori, e 
si dorranno di vedermi discendere a troppo strette particola-
rita, mentre poche espressioni pia generali 1  poehi tratti for-
ti e pennellate maestre avrebbono rneglio espresso it earatte-
re deli autori ed it merito delle opere . Io conosco the quests 
riprensione potra essere assai ragionevole 	e giusta; ma, a di- 
re it vero, la diffidenza del proprio ingegno , In win  7 non so 
se bene inteso, di _gioe,x,-,---au--arc-uttr [(wort, mi kanno Indot-
to a seguire la via delle troppo individuali e particolareggia- 
te osservazioni, e singolarmente nel libro della Poesia , 	nella 
quale, siccome masa e studiata principalmente dai giovani, 
ho .crecluto dover venire a pia distinti sminuzzamenti . 	Io 	ve- 
do tanti scrittori 1  i quail vantano tratti forti e pennellate 
maestre, e 'poi niente dicono , ne altro fanno che spacciare 
inconcluclenti espressioni e tenersi sulla generale , che temeva 
a ragione di cadere anch' io nel medesimo difetto seguen to la 
stessa via: una piu -clziara spiegazione , 	alcune purtic , ,Iri' 
messe in vista, e talora qualehe esempio possono altre,i 11 ire 
ai giovani studiosi quei lumi, che invano aspettansi 41J tr,rt-
ti e da pennellate che restano sovente troppo v4ighe e t,cruyi- 
che. II vero panto e tenersi in un giusto rnez-io: 	ma tiLtesto 
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e altresi it ph difficile; ed 10, per fuggire una troppo indeci-
sa ed inutile generalita, sarb cacluto nell'estremo contrario di 
troppo minuta e particolareggiata diffusiorze , pia nojoso per 
avventura ad alcuni lettori, ma forse meno ad altri clisutile: 
ne cerco pero di procacciarmene lodi, ma spero soltanto in, 
dulgenvz e compatimento. 

Un accusa pia universale mi si Pa, io credo , di avere 
lodati autori sconosciuti a molti lettori , e passatine in si-
lenio altri .che sono dai medesimi tenuti in gran pregio. E 
chi mai son° it Leon e it Villegas ,*diret, 1' Italian° , per late- 
ressarmi la loro notkia con pregiudkio dei Costanzi e 	degli 
Speroni ? E che importa a me dei Philips e dei Canitz dira 
lo Spagnuolo , a fronte 	dell'Errera e dello Schilace ? 	E cost 
tutte le nekioni mi troveranno scarso .e mancante nel far co-
noscere i loro autori 5  e troppo copioso e diffuse) nel parlare 
degli altri. lo conosco quanto sia difficile it cogliere in que-
sta parte la giusta misura,_ ne vorrb sostenere di aver sapu-
to usarla; ma certo l' ho procurato, ed avendomi procaccia-
to qualche cognkione dei progressi della letteratura in ogni 
natione, -ho cercato di Inr eonoscere quegli autori che vi han-
no avuta la maggior parte e cite pia debbono interessare l'U-
niversale dei letterati; e prego soltanto i lettori de mi fa-
ran tale accusa di riflettere che not trattiamo universalmente 
di ogni letteratura, non particolarmente di quella della loro 
nazione: -che se gr Italiani prevcarzo i loro autori non cono-
sciuti dagli Spaknuoli , anche questi stimano i loro non co-• 
nosciuti dagrItaliani, e che non la particolare stima di una 
nazione , ma le qualita e le doti degli scritti e degli scritto-
ri debbono regolare le ricerche di chi vuole esaminare i pro-
gressi di ogni letteratura. 

Sembrera strano ad alcuni, che si voglia dare alla sola 
poesia an intiero volume, e si ristringa ad un ultro tutto it 

Tom. II. 	 * * • 
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resto delle belle lettere . .Ma chi vede it Quadrio empire tan-
ti e si grossilomi della poesia e lasciarla ancora motto im-
perfetta ; chi della cola italiana ne legge tanti altri nel Cre-
scimbeni, non si fare maraviglia di trovare un intiero volu-
ine della mia opera dedicato alla poesia, la quale deve or pre-
starci pill ampia materia che ai tempi del Quadric, e del Cre- 
scimbeni. E chi osserva 	l' ampieua che it giudizioso Tira- 
boschi .nella sua Storia dell' italiana letteratura 	du alla poesia 
in confronto di tutte le arti e le scienKe 5  non mi vorra (ri-
prendere al .vedere , che nella presente opera occupi quasi tan- 
ta parte la poesia 1 	quanta it resto della bella letteratura. 
Quanti lettori si annojeranno al sentlr nominare molti anti-
guar] e cronologi , di cui poco for cale 1  mentre tutti mi trove-
ranno mancante per avere passato in silen,:io qualche loro poe- 
ta! 	,Quanto pochi prenderanno interesse per le noti;:ie degli 
ermeneutici e dei granimatici! E chi non 	bratna di corz, see-
re i poeti ? La poesia e la parte della letteratura de in-
teressa it 777 agg ior numero dei lettori: uomini e &gine , tio-
vani e vecchi , colti ed itzcolti 1  tutti amano la pocsia 5 C vo-
gliono entrare in cogniKione dei silo; .frivortri; essa 2  la Ve- 
nere della Bella letteratU ra, che tutti amano di conoscere e di 
vagheggiare, e che, a giudiio di tutti , si dovra presentare 
distinta con onorevole preferetqa 3  e distesa con maggior agio 
ed ampieu.cz. 

La Cronologia e la Geografia , come appartenenti cilia 
Wlatematica, si vedranno forse .mat volentieri riposte fra le 
belle lettere; ma sarebbe lasciare cieca la storia se volessimo 
privarla di queste due scienze , che sono giustamente consi lc-
rate dai dotti come i due suoi occhi; e poi queste stesse I in-
no ancora pia parte storica elle maternatica , orzde non rizuar-
darsi come .straniere nella bella letteratura. Alle belle Itttere 
parimente riportiamo 1' antiquaria ; perche 	dove 	pia 0-74.0ta- 
namente collocarla che nella storia, a cui si 	e ilitta .f.LIck 
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guida? La grammatica ; cativata collo dottrina e colla era- 

, dizione , 	che vi -apportaforto gli antichi• ed.i rinornati gram- 
matici dei huoni tempi .del fis.orgirmento delta itostra lettera- 
tura , non e s 	riitretta 5  come si crede cOinunemente ; 	e cri- 
tica ed ermeneu.  tica, ed ,ogni ,sorta di, 	 lologicred eruditi stu- 
dj comprende : e not, nonche dark troPpa estasione ,_terniam 
giustamente di averkt ridotta a troppo, ristrette pagine , e pri-
vatala di quell' ampiezza di trattaione che Si merita essa 
realmente 9  ed' a cal i fried prodolti in-  tutta la letteratura 
le danno giusti diritti.' Ma io.. trattengo i .lettori rendendo 
lor conti che nonil'interessano, ,.enure dovrei studiarmi piut-
tosto di occuparli Jegrtamente NW -opera stessa. 

. ............,....! ...........=...... 
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DELL ORIGNE DE' PROGRESS' 

E 'DELLO STATO ATTUALE 	p 

DELLE *BELLE LETTERE 
••••......ZO 01 ca CMINCIMmmos 

• 

INTRODUZ.IONE 	 _ 
.. 	,, 

ntrando not a disaminare la storia di tutta la letteratura , 
.., 	,_. 

assai . differenti ci si presentano 	le vicende 	delle , belle 	lettere 
da quelle_ delle scienze . Queste . si mostrano in due stati sol- 
tanto ; di coltura , e di abbandono .. salgono a luminoso splen- _  
dore in mano de' Greci ,- poi giacciono per qualche tempo me- 
glette ; 	ma 	risorte toll' ajuto 'degli Arabi , 	sono dai moderni 
c.onclotte ognora plu avanti verso 1a loro perfezione . Ma le bel- 
le lettere Ned.onsi:  quasi continuamente cambiare 	di , stato 1-.  ad 
ogni epoca e' in ogni nazione si presentano sotto diversi color'. 
le produzioni dei lieti stud] . I progressi di un secolo verso la 
perfezione del vero gusto vengono distrutti dai nocevoli sforzi 
di un altro per.tentarne , altri affatto diversi . Le vie seguite da 
una nazione nella carriera. di queste anti, sono abbandonate da 
un altra , Ole vuole aprirsene delle nuove ; 	ed. assai .pia vago 
rieic& 1' aspetto 	delle:  viCende delle-  belle lettere ,: • the quello 
delle scienze .. Riguardiamo con pia distinta attenzione 'it Cor- 
so, che collo studio 	di' tanti secOli. 	e' di tante nazibili ha se- 

' 	 guito r ainepa letteratura . - 	. 	' - 	. ,  . - 
Che gli. uomini sino‘dal principio 'della lofo creazione siensi • . Prima origin: 

dedicati 	a coltiv:: are ,le- lettere' 6 'ad 	illustArle .coi Moro .scrirti , della letteratti-
ra 

dOVrallf19 provarlo it. Madelv 1  che prende- a trattare delle opef_ 
re' e della, bibliotedie :antidiluviane ;—P Hilk hero , che 	forma 
una biblioteca -adamitica ; 	it Reimanno_,- the tesse -  una storia 

Tome 11. 	 • 	a , 	• 

   
  



2 	 BELLE LETTERE 
letteraria antidiluviana , ed altri non pochi 1  che in simili eru- 
dite ciance amano di gittare i letteratj 	for ozj . pia 	prudente- 
mente mi sembra essersi condotto in questa parte 1'Eutnann6s 
it 	quale deriva 1' origine delle lettere ed it principio della let- 
teratura dal tempo in cui i figliuoll di Giacobbe fecero la Toro 
dimora_ nell' Egitto Ca).. 	Certo egli e , 	che Mose fu istruito 
in tutte 	le discipline 	degli Egiziani , 	e 	the appena usciti gli 
Ebrei da quel regno , Mose e sua sorella Maria intuonarono 
Un cantico poetico ,- che prova 	1' use della poesia non afiatto 
nascente : di quei tempi si crede comunemente it libro di Glob-
be , stimato da mold run vero poema , e composto certo con 
poetico sidle ; 	e MoSe poco dopo lascie scritta una lunga ed 
interessante storia 5 	dove ha. nno trovato gli stessi gentili lode-, 
voli tratti di sublime eloquenia . L' use di scrivere libri e d'il-
lustrare con istudiate opere varie matede , prevalse• tanto negli 
Asiatici- e- nei-  vicini popoli , che sine dai rimoti tempi, quart-
do i -Greci appena "conoscevano scritto alcuno 5  ebbe gib, a la-
mentarsi Stalomone coi suoi dell'ethessiva copia de' libri , e che 
non. si  poneva mai fine a scriverne cligli altri CO . Giuseppe 
Elireb nel primo libro:.contro 4ppione . lungarnente dimostra , 
the gli Egiiiani, i Caldei , i 'Tirj , 1 Fenicj avevano da tempi 
antiChissiml scritture di ogni .maniera,  di 	storia , 	di • filosofia e 
di, politica, guando,i Greci.-ancora ,non possedevano 1' arte 	di 
scrivere;,te _dice che,anche al suo:ternpo si conservava presso 
i. Tirj l' epistolare COmmercio •d"../ram.  b 're 	di Tiro e del dot- 
tiisimo Salotnone .;' Dane-  qtiali ,core „si pud fondatamente con- 
Chindere 1  . che 	la prima origine .:della' poesia., 	della storia ., e 
generalmente 	delle belle. lettere., non meno che delle scienze 
'4. clelle arti , dall'.11sia g dall"Egitioi si dee ripetere . Ma quale 
-potremo -noi 'dire , che sia stnto• it gusto della bella letteratura 
.di quelle_,nazioni 7 .I• GreCi ,:o .per. air meglio I Romani ci Ian- 

(a) 	Comp; Rki0. lift. 	'et 	Am.' phil. 	- 	(b) 	Eccl. c. XII. 
put. V. eAD.). S. 230 	 , 

   
  



INTRODU'ZIONE 	3 
no parlato dello stile asiatico come di gcinfio e vuoto , 	ridon- 
dante e diffuso ; 	ma risguardavano •soltanto i Creci dimoranti 
Bell' Asia, non gli stessi Asiatici . 	Infatti Tullio (a) e Ouin- 	c..21,,,,,... 
tiliano (b) ragionano del gusto asiatico  della aria , della Misia 	Vici  degh "14-  

/  e delle alere colonie greche , opponendolo 	all' ateniese 	ed al 
rodio ;* ma ne pure pensavano agl' Indiani , agli Ebrei ed agli 
altri popoli - veramente asiatici , 	che troppo disprezzavano per 
volersi intertenere ad esarninare, it Toro gusto . Noi appena ab- 
bianto qualche memoria di libri cifiesi.; 	i monutnenti persiani • 
e gl' indiani , tenuti da alcimi per. vetustissim

,
i , vengono da al-

tri in maggior numero rigettati come produzioni di , moderni 
impostori; 	'e ' degli,. Ebrei soltanto. ci rimangono libri bastevolis  
onde poter forMare qtialche,„  giudizio , del ,lord stile . Ma it ray- 
visare nei Cinesi s 	negli Arabi e'pei Persiani 	posteriori uno 
stile assai iomigliante all' ebraico della Scrittura., ci di qualche , 	I 
diritto per. cr6dere 5  che un'tpedesimci gusto regnasse per tutta 
l' Asia , 'e then  ste. non' fosSe. 11 diffuso `e ridondante descrit-
toci dai Romani . Ii Du-Ha/de ,rfella DescriKione dells Cina (c) 
dice, che lo stile del' Cinesi nelle 'lora, compoSizioni e miste-
rioso, conciso, allegoric° ed osCurct per-  Chi non e sommamen- 
te versato nella Toro, lingua ; 	che:dicono _moire cose in poche 
parole ; e the le )Oro espressiorti sono wive , animate , e piene 
di metafore nobili e di similitudini ardite . E questo medesimo 
giudizio si potri &re 'in qualche modo del gusto di tutta !'A- 
sia . 	ChiunqUe esamini7  il•  libro di Giobbe , scritto , come 	si 
vuole comunemente , nell'Arabia,,  ed i varj libri della Scrittu- 
ra fatti da diversi autori , in tempi' e in luoghi diversi , 	non 
avra difficolta di contedere , che sono a ,tutti comuni le alle-
gorie 5  le metafore e le similitudini ardite , le espressioni vive s  
concise, misteriose ed oscure , 'e che la stile dominante nell' e- 

ri 2 . 	 t. 	 . 	. 
.. 	• 	 - 

(a) 	Orat. VIII. , LXIX. 	XCV. , CC. 	(e)
-,  Tv% IT. , .., 

. 	 . 	. (I ) 	Lib. XII. c, X. 	, . 

   
  



4 	 BELLE
, 

LETTERE 
stremiti orientale dell' Asia regnava 	in tutte le altre contrade 
sino alle occidentali regioni della medesima . Gagliehno Jones 
nei suoi Commentarj deli' asiatica poesia ilopo avere lungament 
to parlato' delle•figture (a) , conchiude che 1' uso delle allego— 
ric .e (Luella che supra ogni altra cosa singolarmente 	distingue, 
lo stile asiatico, dall' europeo.. Ma io credo, che non meno si 
possa 	p_rendere 	la 	distinzione 	fra .questi - due 	stili 	611' uso si 
frequente negli Asiatici , e si raro negli Europei , delle parano- 
masie 	e ; delle figure 	di.parale , 	e 	dalle continue prosopdpeje 
adoperate 	da quelli non sol  per le case -gravi e per gli affetti 
' veementi , came talora usano -.i Greci ed i Romani, ma per gli 

• amori , pe' giuochi e per ogni cosa ,_  
Ittera tua 3 t Dagli • • 	Asiatici 	 jorse taluno deriiare `nei Greci P pri- 

treoa • 

. 
gine delle belle _lettere .. 	Infatli.  i1 vedere i primi -  loro poeti , 
ed i primi itarjci usciti dalle 	 lite nell' Asia, 1' doionie 	stabi 	 os- 
servare: in Omero ecl in altri Greci alCuni passi assai sorniglianti 
a quelli del libri sacri ,. come fra gli altri rilevaaa la Dacier' (b) ..,..;,, 	• ed is jubb Cc), danno qualc4 argomento. eit'.credere , che 1 
Greci_ abbiano sticciato dagli Asiatici. it prima latte della 	bells 
letteratura . 	Ma quaniunque orieritale, sia forse 	I' origine della 
letteratu'ra dei Greci , i ,naravigliosi •rogressi , che sono 	la, ve-, 
ra Toro -gloria , ad. altro non debbonst certamente che al fecon-
do ingegno di quella forturrata nazione . In prosa ed in_ verso, 
nella poesia , nella scoria ed iii dgni genere di eloquenza han-
no i Greci fatto spiccare una brillante immaginazione ed un 
4odo giudizio . Non ardite figure., ,non lontane metafore , non 
false similitudini , non giuochi di parole , come troppo spesso 
si vedono negli *Orientali , ma figure adattate e giuste , espres- 
sioni naturali e  nobili , 	pensieri 'snblimi , immagini vere rapi- 
scan° con soave incantesimo nelle greche opere I' anima di-chi 
Legge 5  e non trattengona soltanto con dolci suoni 1' orecchio ) 

(a) Cap. VI. 	- 	- 	. 	(c) 	Orat. Dc cll. - ling. Iicbr. 
(b) Annot. Ad Omero ., 

   
  



INTRODUZIONE 	 5 
ma fanno grata e profonda sensazione ne' cuori • Naturalezza e 
semplicita „ nobilta e decoro song -a mio giudizio le pregevoli 
doti , che fanno dei greci lavori la Inaraviglia di tutti i secoli, 
e. che provano un fino tato , un , dilicato gusto, un genio fe-
lice , una natura privilegiata:di quella singolare nazione . Forse 
talvolta la troppa semplicita di alcuni greci scrittori 'potra la-
sciare men paga la .fina dilic.atezza 1de critici Moderni ; ma non 
sera sempre *per avventura - tutto il torto de' Greci , .e si dovra 
ad ogni modo stimare . un lodevole 	44-cue -in una nazione si 

• colta e polity -1' eccessivo amore di.  semplicita . 	. , 	. 
' Qnesto qualunque siasi -vilio de'.,Greci: venne pciscia car- 	4 

Letteratura re— 
retto dai Toro "seguaci .i kotriani ,  i quail colla•ltuaesta dell'im- 	maua , 
pero sollevarono lo spirit° , e seppero in ogni cosa comunicare 
al loro stile la nobilta . 	I 	Romani inoltre portano -_ -un 	vanto • 
non.  ,picciolo sopra i Greci , 	di sapere..cioe.„ oltre la propria , 

- la lingua de' Greci ;‘ poiche 'molti infatti in essa,scrisSero come' 
I Greci stessi ,:, e. tutti certo .volendo' fare professions  di ,leitere 
avevano d.'-uopo* d' impararla . Nei 'Qreci e nei ROmani', benche 
di genio , d' indole e di costumi _tanto divers', regnava un gu- 
sto medesimo , 	quello cibe della naturafezza e della nobilta ; 
ed in amendue. si- pu6".dire quasi gin= -aila''sua perfezione la . 
bella letteratura . 	• 

Ma come,'mai e' Greci .e Romani da' un. si alto grado di eeasdenza 
splendore caddero-, per miserabile stato di- avvilimento e. di de- 	della letteratu. . 	. 	 Ta ad Greci c 
pressione , da cui non porerono riscirgere ? lo* non mi. vedo ca- 	lid R?inaui . 
pace di poser ben 	entrare 	ne11'ssarn6 delle ragioni- che*:influi-, 
rono in questo decadimentth, sono: tante le operel antic:he 6 ?no- 

' 	derne di dotti• ed ingegnosi uomini*,. che hanno ceicato d3  inn., 
strare 	questa materia ..e non' Lana° aviito teoppo Felice 	riusci.- .1  
mento., 	che sarebbe temerity .,i1 solere not Metter-le 'mani in 
$1 difficile impresa . bird nondirneno .., cl-re non troVo veruno' di ' 

. 	'tanti scrittori , 	che abbia a mit:, giudizio 'condotto questa 	in. 
yestigazione 	con. quell' attenzione - e 	minuta diligenza 1. che la 

   
  



6 	 BELLE LETTERE 
gravitA e la difficola della ricerca sembra rithiedere . Destino i 
indole dell' ingegno uniana , mutazione di governo , 	ed al tre 
troppo metafisiche e troppo generali 	ed indeterminate ragioLi 
sogliono 'addursi dagli eruditi investigatori , 	le quail non pos- 
sono ad ogni particolart circostanza applicarsi 5  ne assai chiara-
mente spiegano in ogni sus , parte siffatto ,cambiamento . Diversa 
e stata la depravazione,delka 0 jecia-  e quella .di Roma : it cor- 
rompir,nento. della prosa 	nasceva da 	altri 	principi 	the quello 
della' poesia ; nella poecii stessa , e-  nella 	prosa l' oratoria, e .la 
storia., 	la dratnmatica , 	1 epiea-e la Erica' 	hanno sofferte assai 
diverse vicende .nel loro decgdimento .,.Per rispon-dere con Clual- . 
che giust'ezia 	 a. questa...el dibattuta qUestione 6 d' uOIDO seguire 
'attentamente 	it ' corso , di slascuno* di questi Studj , 	ed esaini- 
n arlo distittamente nella Grecia ed in. gotna . Aon si troveri , 
io credo, la/tnedeiima cagione per tutui paesi, e diverse forse 
si scopriranno ,le ragioni i• che- hanno .influito nel corrompimen- 
to 	della po esia teatrate 	e 	dell" elctquenza forense, della storia 
e dell' epica .. NO1 'a.•luogo aluogo istituireino- queste ricerche 
con. quellkbrevita .e .parsitrionia 	the la vastia.della nostra opera 
richiedi , e lasciando ad ,altri: is plena -  illustraziond della mate- .  
iia ,• ;or -diren3O soltanto , the -se reca .non pocO onore all' uma, 

"no ingegno l' avere levate 	le arti,:clel, dire 	a 	tanta perfezione 
' e finezza :di-  gusto 5-  deve certamente .tornargli,  a -maggior vergo-
gna 1' essersi acciecato a ssegno di. fibil pia vedere it bello gia 
conoschito'., e di .abbandona're, il"sand.1 e-  buon:gusto ,Per andare 
in tracCia del gnastO' i Catrivo i • .' 	. 	 . 	. 

6 
04 	' 

IT Doll°.  .i. ,Greci e I R-omani -  viddesi la .bella, letteratura fissa- 
Letteratura 

arabica. 
.. 

re il- suo seggio -hi, una ,-nazione --di 	.carattere •assai differente . •   
Gli:Arabi,, dominatori in gran parte, de' Greci come:i Roma-
ni,„ si assoggetlarono anch" essi, a ricevere dal vinti 'la legge in 
materie letterafie ; . nia ' seguirono .una via 	affatto 	diversa da 
quell'a 'del. ttorg*ni .. Questi confinanti 	col Greci dell' Italia, i 
qu'ali non- si cyan° 	facto 	gran -nOrrie - nelle belle lettere , e i1 
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maggiOre •lor vanto riponevano , nelle filosofiche e nelle mate- 
matiche scienze , 	cominciarono nondimeno dall' amore- della 
poesia ad emulare la glori,a. de' Greci,, e_,seguendbli 	negli altri' 
studj di . lieta ed amena-letteratura. , non si. curarono. di abbrat- 
dare 	le gravi discipline , 	per le quali avevano piit • dappresso 
si eccellenti 	maestri . 	Ma -gli Arabi 	all' iticontro racCogli'endo 
avidamente dai Greci quanti _libri veniVano".alle for mani , e tra- 
ducendo in arabo , 	e recando . alla comune cognizione quanto . 
potehno a-Cquistare 	del greco.  sapere ,.s' ingOlfarono 	con tras* 
Porto nella parted  scientifica de'•Greei , e, non ,si .curarono 'di se-
guire it loro gusto nell' amens, letteratura . GI' infiniti libri , the 
di eloquenza e - di poesia-i.  di arte rettorica e di .poetics, e di 
ogni materia, spettante alle belle lettere , •ci hannb lasci,ati , .pro-
vano bensi rardOre con cui si dedicavano a, tali studj , ma fanno 
parimente' vedere 'quanto 	it loro gusto diverso fosse dal.greco 
e dal rorriano . Forse-,che gli Arabi avendo 'da, se nna qualche 
- 	• 	. poesia, prima eh' entrassero in cornmercio letterario coi .Greci , 

cies the . non avevano i Romani ,'.,non. Vollero abbanclonarIa., e 
pensarono soltr antO nella coltura. clei loro stucij a dare • maggio- 

Ye raffinamento al prqprio, lor, gtisto , non,.ad. abbracciarne (Ain 
nuovo . Forse la diversita• della. religions, misteriosa ed oscura 
negli Arabi, 	nei Greci favoligsa ed ymana , iniluiva non poe9 
nella divelsita., del gusto dell' arnena..letieratura . 	Forse 'la . loro 	_ • •  
lingua ,- d' indole troppo diversa.-dalla, greca , presenta ,al •genio 
creature pardle • ed .espressioni , the fanno nascere idee . ed im- 
inagini troppOldissothiglianti, . 	Ma 	se gli Arabi non- ebbero la 
lodevole &cilia •di piegarsi' al gusto. de' Greci-, cfo non - 6 stato 
the a loro e nottro gran dating .. L' elOquenza er‘la poesia ara-
bica , tUttoche godessero di tina lingua snolto pii.t• ricca ed or- 
nata the 1a..romana non. era, non poterono mai giurigere '.,a pa- 
reggiare -la glOria,detpoeti e degli ' orator 	romani ; e la nostra 
Europa , levandosi a ,p:)iiiv4re ,i :lieti studj ad esempio degli A- 
rabi, 

 
non vote alzare il. volo 5 	n't fare' yeti .progressi p 	gliCh 

   
  



g 	- BELLE LETTERE 
non 	si avviso di prendere per Modelli gli esemplari dell' anti, 
chitA . Infatti i moderni Ebrei , fedeli discepoli ed appassionti 
.seguaci degli Arabi , su l' esempio di questi si dedicarono cora 
ardore alla poesia , alla grammatica ed alla , coltura delle belle 
lettere ; 	ma poco andarono 'avanti nel buon gusto, e lungi di 
emulare la gloria de' Greci , restarono inferiori agli stessi Ara-
bi . I Provenzali parimente , dietro alle pedate di 'questi maestri 
universali clegli Europei -, si diedero a 'coltivare la poesia , senza 
pera poter fare molto lodevoli avanzamenti . 	 c 

 

Ma gl' Italiani , avendo da principio presi per guida i Pro- 
- venzali , si ,avviddero poi. del loro errore , ed abbandonando. i 

primi loro maestri e rivolgendosi 	ai Rathani ed ai Greci , co- 
minciarotio a •sentire le ,vcre bellezze, e richiamarono finalmen-
te 
- 

nell: Europa il sodo e perfetto-  _gusto , die : da tanti secoli ne 
era sbandito . ,Egli 	e 	veramente 	di somma gloiia- pe' Greci it 
veciere , 	che nessuna nazione 	ha potuto 	toccare l' apice nella 

-finezza 	del-le arti 	discostandosi 	dai 	loro Modelli , 	e the quei 
popoli .si 	sono- .piit avanzati nel buon gusto , che pVi amore 
hartno professato -ai loro gsemplari, . 	Se gli Arabi superarono i 
Romani- nen' ardore, di coltivare gli studj ,-se i. Provenzali pre-
cedettero gi' Italiani nel dirozzarnen to delle belle lettere ,. resta. 
rono nondimeno troppo inferiori nel buon gusto per poter ve-
nire con essi al paragone : e gli Arabi ,e -i-Provenzali ,- in pena' 
di non aver reso Cult() "alle greche Muse , hanno .dovuto gia-
cersipolverosi e sepplti , mentre :1 Rornani e - grItaliani si rico-
noscono a _maestri da-..tuttecle colte naiioni'. I Greci dunque ed 
i Romani , e posteriormente gl'Italiani furono gli-  unici possedi-
tori del buon gustO : ma i Greci lo - trovarono da se , e ne fu- 
rano i creatori ; 	i Roinani lo. ricpverbno- 	dai Greci ; e gl' Ita- 
liani dal Greci e dal Roinani . E' d" uopo peril confessare , che 
gl" Italiani , tuttoche facessero 	inolto feliti progressi 	nella col- 
tura-.,elelle belle -lettere, 	rimasero 	nondimeno 	inferiori 	ai loro 
maestri . DoNie trovare nQll'Italia un Demos-  tene ed un Tullio? 

   
  



INTRODUZIONE 	 9 
dove un E:rodoto, un Tucidide ; un Senofonte ed un Cesare, 
un Sallustio ed un Livio ? La poesia e la parte che reca pill 
onore all' italiana letteratura , e nell' epica singolarmente ha in- 
contrato tal sorte , 	che soli 	gl' Italian' vantano nel loro Par- 
nasso un Omero 	ed un Virgilio nell' 4riosto e nel Tasso , e 
godono in oltre nel poema del Tassoni un componimento eroi-
comico , quale non 1' hanno ne' i Greci , ne i Romani . Ma la 
parte drammatica cede senza contrasto al greco teatro ; e ben- 
che kl'Italiani 	sieno stati 	i 	pritni 	a 	6oltivare con arte e con 
vero studio la poesia teatrale , non hanno pera prodotto prima 
di questo secolo , tolte le pastorali del Tasso e del Guarini , 
un poema drammatico che meritasse lo studio delle altre nazio- 

j  ni . Ma se i Romani , come abbiam detto , hanno' ii pregio so-
pra i Greci di sapere oltre la propria la lingua di questi, gl'Ita- 
liani 	con plii ragione possono vantarsi superior' ad entrambi 
per essere versati nella propria lingua , e nella romana e nella 
greca .  

• 

L'esemplo felice degl'Italiani sprone le altre nazionni a col- Gusto Suniver. 
tivare lo studio delle lingue greca e romana , e per tutta l'Eu- 
ropa dall' Ungheria e dalla Polonia sino alla Spagna ed all' In- 
ghilterra respiravasi ardore 	di libri antichi e passione lodevole 
di antichita . Ma •quantunque lo studio delle antiche lingue co-
mune• fosse a tutta 1' Europa , la gloria di bene scriveie la La-
tina, e di condirla del roman° sapore dee attribuirsi particolar- 
mente all' Italia . 	L' Alemagna 5  1' Olanda e 1' Inghilterra hanno 

tteictei."11`le 

avuto bensi molti eruditi filologi e dotti antiquarj , 	che hanno 
grammaticalmente posseduto le linguei  antiche forse phl. che gi"I- 
taliani ; 	ma nondimeno quale scrittore possono vantare, che 
siasi distinto pel puro fiore di una tersa latinita ? Pill fortunata 
in questa parte 	e stata la Francia , benche non senza qualche 
ragione soffra la taccia di vestire alla francese lo stile rotnano: 

• 

perche lasciando da parte Uqio, Vavassor , Santolio, Va-
niece e qualche altro buono scrittore i n verso od in prosa del 

Tom, II, 	 b 

   
  



10 	 BELLE LETTERE 
passato secolo e del presente , 	it solo 111-ureto 	nel XVI. 	non 
bastava egli solo ad onorare tutta la Francia ? Piu superba an-
dava la Spagna col Vives, col Sepulveda, col Gelida, coll'Q• 
sorio, col' Cano, 	col Perpiniano e con altri . Ma che sono 
tutti gli Spagnuoli ed i Francesi per istare a petto dell' univer-
salita dell' Italia, dove in verso ed in prosa si parlava e si seri- 
veva la lingua latina I  come se fosse nativa , 	e dove si e sem- 
pre conservato sino ai nostri di un sano e fino sapore di pura 

c latinita ? -Per altro anche pill si distingueva P Italia sopra fe al- 
Lingua italia. 

N
t
a . 

...... 

/0•  

tre nazioni per la superioria 	di parlare 	con 	tanta coltura la 
propria lingua.-, come se di questa sola facesse tutto lo studio . 
Al principio 	del secolo XVI. 1e lingue nazionali glacevano an- 
cor neglette-, - e 	sola 	1' Italia 	poteva 	vantare 	nei 	suoi volgari 
scrittori esemplari da paragonare in qualche modo agli antichi , 
e da proporre all' imitazione dei moderni . La Spagna fu la pri- 

avidLin4ua spa. 
. ma nazione che abbracciasse P esempio dell' Italia ; e la lingua 

spagnuola infatti e P unica , che conti come 1' italiana pel suo 
_ secolo d' oro it secolo XVI. Ma e Italiani e Spagnuoli decad-

dero nel seguente dal letterario loro splendore , e cedettero it 
it posto ai Francesi loro seguaci . 	Questi fecero in breve tempo 

Lingua Iran. 
cese . maravigliosi progressi ; e nella - prosa .e nel verso, nei romanzi 

e nelle orazioni , nella gravita tragica e nella favolesca sempli- 
cita lasciarono alle altre nazioni eccellenti modelli 	da imitare .. 

12 L' alto grado di perfezione , a cui salirono in questa parte 
Parallelo rlegli 
antichi 	scrit— 
tori 	coi mo.. 
demi . 

i Francesi , diede ad alcuni di essi motivo' di prendere tin alte- 
rigid fondata su i meriti dei loro nazionali , 	e di voler essere 

-riNtati da pia che gli antichi stessi 	loro -maestri . Celebri so- 
no le calde dispute sostenute da Boileau e da Perrault , dalla 
Dacier e dal la Mothe, dal Fontenelle 	e da altri non po- 
chi . 	Si fossero almen contentati 	della pretesa loro superiority 
i promotori dei moderni , senza innoltrarsi a dispregiare e met-
tere a vile gli antiChi• loro rivali . Ma l' ardore della contesa ed 
il desiderio di tenere il campo sicuro 	Ii trasportava tropp" ol- 
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tre ; e loro faceva obliare i giusti limiti di una moderata am-
bizione . Perrault con troppa acrimonia trovava ridicolo e dis-
pregevole quanto leggeva nei Greci (a) . La Motlie con mag-
gior politezza bensi , ma non con minore impegno , rilevava 
molti difetti in Oinero, in Pindaro e negli antichi pia cele-
brati (0 . Fontenelle con filosofica indifferenza si conteneva in 
termini pia moderati ; ed accordando ad alcuni antichi la sin-
golarissima lode di non poter essere pareggiati , mostrava non- 
dimeno 	la soverchia sua propensione ,al partito dei moderni , 
rintracciando troppo minutamente difetti in Teoctito, e tro- 
vando generalmente negli antichi 	un gusto ancora nascente e 
mal formato (c) . Lodasi su questo argomento un detto del 
Fontenelle come pieno di spirito e di giustezza , di cui a dire_ 
it vero io non ho mai potuto penetrar e la forza e la verita . 
Dic' egli , che tutta la questione della preminenza fra gli anti, 
chi ed i moderni , ben intesa che sia , si riduce 	in-  comma a 
sapere se 	gli alberi 	dei tempi 	antichi 	nelle nostre campagne 
erano pia grandi di quel di oggith: Quando ancora la questione 
si dibattesse soltanto sul naturale 	e fisico vigore 	degli uornini 
antichi e 	moderni riguardo alle produzioni dei loro ingegni , 
non 	credo che sarebbe 	espressa abbastanza colla similitudine 
delle piante . Lo stesso Fontenelle accenna poscia le maggiori 
facility che pub avere lo spirito dal trovare aperte le vie per 
abvanzare nel suo torso , o le maggiori difficolta dal vedere oc-
cupati da altri i campi destinati al suo coltivamento ; e queste 
certo non ben s' intenderanno col vedere 	le piante 	di oggidi 
ugualmente elevate e rigogliose che quelle 	dei tempi antichi . 
Ma a me sembra che la contesa sopra gli antichi ed i .moder- 
ni debba presentarsi sotto un aspetto molto divers° 	Gli alberi 

b 2 

(a) 	Paral. cc. 	 (c) 	Disc. sur l'Egl. et Digr. cc. 
(6) 	Disc. sur Hom.;  Relll. sur la Crit. 

   
  



I. 2 	 BE.LL1 	LETTERE 
delle nostre campagne naturalmente saranno stati del pari gran-
di ai tempi de Greci e dei Romani , nel secolo decirno e nel 
nostro ; ma nessuno si avvisera certamente di mettere in dispur 
to la preminenza degli scrittori antichi 	su quei del secolo de- 
cimo , e l' inferiority di questi ai moderni . Gli alberi stessi la- 
sciati in abbandono non pia daranno 	quel frutto che davano 
coltivati , ed essendo pur coltivati , la diversia stessa della col-
tura pue produrre nei frutti non poca diversity.. Non si disputa 
dunque se le nostre teste sieno uguali a quelle di Omer° t di 
Platone, ma si bene se le nostre opere sieno da paragonarsi alle 
loro . Nel quale Ispetto presentata la questione , non sembra 
sl facile 	a 	decidersi da chi abbia cognizione delle opere degli 
antichi e dei moderni . 	Niuno 	dei contendenti P ha presa in 
quella estensione , ne 1' ha riguardata da quel verso che si do- 
veva , per trattarla 	con esattezza . 	Perrault si contentava di 
battere mal a proposito gli antichi, cercando in tutto argomen-
to di biasimarli, e niente trovando in essi che, a suo giudizio , 
meritasse gran lode , 	voleva 	che i soli Francesi del secolo di 
Luigi X117. avessero superati tutti insieme 	gli autori dei mi- 
gliori tempi della Grecia e di Roma, di tutti i secoli e di tutte 
le eta . 	La Dacier all' incontro 	credeva degno di adorazione 
quanto veniva dagli antichi , 	e niente sapeva stimare nei mo.,, 
derni fuorche qualche pezzo ricavato dali' antichita . II Fonte- 
:wile ritnaneva lieto col dire che i secoli non mettono alcuna 
differenza naturale fra gli uomini , e che tutti sono perfettamen-
te uguali , antichi e moderni , greci , latini e francesi . Il Boi- 
leau, pia discreto di tutti , 	si teneva 	in termini pia ragione- 
voli , e toccava pia dappresso 	la verita . 	Prendeva egli 	da sa-. 
via scrittore le parti degli antichi ; ma serbava la moderazione 
di apprezzare tanto i moderni, 	che dava la preferenza 	al 	suo 
secolo, non sopra tutti insieme gli antichi secoli, ma bens). so-
pra ciascuno in particolare , e mostrando la giudiziosa sua cri-
tica 9  formava un grazioso parallelo del secolo di Luigi X117. 
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'con quello di dugusto (a). Ma ne Boileau, ne verun altro 
non ha presi di mira 	i 	moderni 	che 	si sono resi illustri fuor 
della Francia , 	ne 	ha riguardati gli antichi ed i moderni nella 
dovuta estensione , quindi non ha formato un giusto e compiu-
to parallelo degli uni e degli altri . 'Noi lasciando altrur la non 
picciola lode di compiere questa impresa , fare= a quando a 
quando nel parlare dei piir famosi moderni un breve confronto 
cogli antichi loro modelli: or senza dare la preferenza ne all' 
un p.artito ne all' altro , osserviamo solianto ehe Boileau, Ra-
cine ed i buoni scrittori , che potevano con maggiore diritto 
entrare in rivalita cogli antichi , erano i pill irnpegnati for 	di- 
fensori ; mentre Perrault , la Mothe e Fontenelle restavano 
troppo inferiori ad Omero , a Pin /aro , a Teocrito ed a Vir-
gilio , cui volevano superare , 	per poter avere decorosamente 
it coraggio di dare ai moderni sopra di essi la superiority . 01- 
tre di cies non e di poco peso a favore degli antichi 	it vede,  
re che niuno del loro avversarj intendeva la loro lingua ; men- 
tre 	al contrario quei che pliz erano in grado di rilevare it lo- 

,ro merit° , perche ne possedevano r idioma , tutti si facevano 
loro panegiristi e difensori . E finalmente diremo che tutti i 
moderni che ineglio possono reggere al confronto degli antichi, 
o si sono format; colle opere di questi, 	o si van tano almeno 
di averli avuti 	davanti 	gli 	occhi 	nelle 	loro 	composizioni . 	I/ 
tempo dello splendore 	della- Francis 	nell' amena letteratura fu 
certamente it secolo di Luigi XIV.: ma non n' e poi rimasta 
talmente sprovvista quella nazione , the non abbia avuro gran 
numero 	di valenti scrittori da 	poter 	anch' essi contrastare la 
palma agli antichi . 	 - 

G1' Inglesi non hanno voluto ne anche in questa parte di 73  
letteratura essere da meno dei loro emoli , i Francesi, ed agli 
autori classici 	di questi oppongono 	molti loro. insigni scrittori 
in prosa ed in verso , ch'essi credono doversi riputare di gran 

(a) 	Lett. a M. Perrault . 

Let tera t ura 
glesc . 

in. 

   
  



14 	 BELL 	LETTERE 
lunga superiori ai Francesi . Io non amo di en trare in contese 
nazionali , ne mi stimo giudice competente per pronunziare sen- 

, tenza in questa gloriosa-causa ; ma dire non pertanto the 2  fin-
che l' universale della colts Europa non deponga dalle mani i 
libri francesi per appigliarsi agl'inglesi non ancora assai cono-
sciuti , non ha che temere la Francia dalla rivalia dell'Inghil-
terra e clan' anglomania di alcuni dotti del resto dell' Europa . 
Se 1' Inghilterra purgheri i suoi scritti da certe maniere troppo 
popolari , da certe esFessioni che 	a not sembrano alqtianto 
basse , da certe metafore al nostro gusto strane e bizzarre ; se 
ci presenters i tratti nobili e sublimi 1  che ha in tanta copia , 
con quella purita e finezza che troviamo 	nei francesi ; se ac- 
crescera ii numero dei Pope e degli .elddisson ; se produrra per 
ogni classe della letteratura molti soggetti del valore di Hume 
e di Robertson per la storia , allora forse si dovra dare per 
vinta la Francia ; 	ed intanto non 6 picciola lode 	dell' inglese 
letteratura it pOter entrare in gara colla francese , maestro. uni-
versale dell^ Europa . 

Li. Tutte le altre nazioni nel presente secolo hanno procurato 
estcrfura re- L di seguire in queSta parte l'esempio della Francia; e nella sto- 

ria e nell' oratoria, e nel teatro e in ogni poesia, 	e in prosa 
ed in verso si sono studiate di perfezionare it buon gusto-. Ma 
credo che 1  senza fare ingiuria ad alcuna , l' alemanna si possa 
arrogare la gloria di essersi in questo secolo singolarmente di-
stinta . Un Haller , un Gesner,  , un .ffagedorn 1  un Klopstock 1  
un Ramler,  1  un Lessing , un Gellert, un Wieland, un Goethe 
per tacerne molti altri , che in prosa ed in verso si sono de- 
dicati ad illustrare la lingua tedesca , bastano a far vedere 	che 
I' alemanna letteratura e venuta ad un grado di onore , che la 
rende rispettabile alle altre nazioni . 11 Jerusalem , in una dotta 
lettera alla Duchessa vedoxa di Brunswick Wplfenbutel in rispo- 
sta ad un discorso del re di Prussia sopra 	1' alemanna lettera- 
tura , prova assai chiaramente quanto siasi arricchita di buoni 

   
  



INTR ODUZ1IONE 	. 	i s 
• libri la loro lingua ; -ed 	egli stesso a mio giudizio ne da nei 

suoi scritti un ottirno esempio . •Alcuni critici, benche rispettino 
iii merito di tanti valenti scrittori 1  pur vi ritrovano ancora ne- 
gli scritti tedeschi 	certa lentezza e certa minutezza , ' che tol- 
gono alquanto le grazie della leggiadria e rapidita dello stile , e 
vi desiderano quella finezia e perfezione che si ama di vedere 
nelle opere classiche e. magistrali . 	Ma cici non toglie che non 
sieno particolarmente 	lodevoli i progressi fatti dai Tedeschi in 
questb 	secolo 	nella bella letteratura , ce, che i loro sforzi non 
rechino un singOlare onore agli studj di quella dotta nazione . 

. 

Ne per questo si vuole detrarre alle altre 	la gloria che tutte 
si sono acquistata grande in questa eta , di promuovere i lieti , studj . Chi piit conosce la Russia' dopo tante-  produzioni di poe- 
sia 1  di storia , 	e di altri generi 	di eloquenza-`? Da tutti i re- 
gni del settentrione e del mezzogiorno si vedono uscire alla lu-
te opere di gusto in prosa ed in verso , che fanno.vedere quan-
to sia universale r ardore di coltivare is bella letteratura . 

PerciO 	non posso approvare i lamenti che far di questo 
secolo l'abate Resnel (a) pel favore esclusivo , eh' ei crede ac- 

t$  
,16 

 s
e 

 

cold 	presence 
cordato alle 	znatematiche 	ed 	alla 	fisica 	con pregiudizio delle Idrauntoarnee9iclituesrve; 

belle lettere ; 	ne penso 	che su le rovine 	di queste si voglia 
innalzare 	un 	trono alle scienze ; 	ne posso dare' alla fisica ed. 
alle matematiche 	la taccia di 	una superbia tirannica 	di- voler 
esse sole comandare •nella repubblica letteraria , ed a guisa de-
gli imperadori ottomani porre a morte chi ,possa avere diritto 
di entrare con loro a parte 	del regno . Non ha veduto egli 
it Resnel onorarsi 1' accademia francese 	del membri piii rag- 

;l
e
e
r
f
e
le
. 
 belle let- 

. guardevoli di quella delle scienze , e lo stesso degnissimo se- 
gretario di questa, it Fontenelle 1  riporsi piuttosto nella classe 
de begli spiriti e dei colti scrittori , che in quella dei materna-
tici ? Al tempo medisimo che la Francia contemplava con lu-
singhiera cornpiacenza i Cassini 1  I Mairan, i Bouguer ,  2  i Chi- 

(a) 	Acad. des Inscripc. tom. LXIV, 	 • 
4. 	" 
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raut, i la Caille e tanti ',-,altri famosi matematici , 	scorgendoli 
ingolfarsi nei pia profondi calcoli e nelle pitl recondite specu-
lazioni, non faceva ugualmente plauso al. Montfaucon, ai Coy-
lus , ai Barthelemy ed agli altri celebri suoi antiquarj , che co- 
raggiosamente abbracciavano 	gl' immensi 	spazj della pia vasta 
erudizione ? Non sentiva con giubilo i Crebillon, i Voltaire, 
i Gresset ed altri poeti? e non leggeva con diletto i Massil-
lon, i Rollin e gli altri oratori , storici e scrittori di ogni sor-
ta , che recavano sernpre maggior lustro alla bella letteratura ? 
Hanno ricevuti pia onori dall'Inghilterra 41Iejo e Maclaurin, 
che Addisson ePope? E per venire ancor pia dappresso ai no-
stri di 2  ha ella accordato l' Inghilterra maggior favore a Sim-
son ed a Mascheline , che ad Hume e a Robertson? L'Italia 
e l' Alemagna hanno avuto in maggior venerazione Riccati e 
Lambert, che Metastasio e Gesner ? E il mold() tutto non 
ha pur troppo renduti maggiori omaggi d' ammirazioni e di. 
applausi a Voltaire e a Rousseau , che ad Eulero, e a La 
Grange? Hanno eglino pia fama Buffon e Bailly per la pro-
fondita della loro scienza che per la leggiadria del loro stile ? 
E d'Alembert non ha egii voluto in qualche modo abbandona-
re le matematiche per fare la sua torte alle belle lettere ? For-
se con pill ragione potrebbero lagnarsi di questo secolo le scien-
ze esatte, confrontando i lieti e rumorosi applausi, che si fan-
no alle grazie dello stile , colle sorde approvazioni rendute alla 
profondita delle loro speculazioni; e vedendo alcuni del pia Va-
lenti loro campioni quasi disertare dal loro campo per arrolarsi 
in quello delle belle lettere : onde 	non credo 	che sieno assai 
fondati i lamenti del Resnel, ne che si possa a questo secolo 
apporre giustamente la taccia 	di disprezzatore 	delle belle let- 
tere per soverchio amore alle scienze . Lo spirito filosofico, che 
non senza ragione si vuole chiamare lo spirito di questo seco- 
lo, fa bensi riguardare con indifferenza , 	ed eziandio 	con fa. 
stidio un insipido verseggiatore , 	un vano ciarliere ed un pe. 
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dante erudito ; ma desso altresi e it primo a portare l' alloro-  ,. 
onde coronare i veri poeti e gli eloquenti scrittori , 	e volen- 

,tieri s' impiega nel fabbricare immortali statue ai laboriosi e pro- 
kcui antiquarj , 	che sanno arricchire dei loro lumi la storia e 
tutte le scienze . Le nove-  Muse , come fingeva la dotta antichi-
ta , sono tutte sorelle , che coltivando insieme le amene cime 
del parnasso , vivono ,fra di loro nella piit. perfetta armonia , e 
tutte in imichevole uguagiianza godono del favor pubblico , che 
fortlia la porzione_ pitl preziosa della loro dote : onde meglio -, 
a mio giudizio, si appose .de la Nauze facendo vedere nell"ac, 
cademia 	delle iscrizioni e belle .lettere 	(a), 	che ,ne presso i 
Greci , ne presso i Romani , ne 'presso verun aitra nazione' non: 
si e mai introdotto lo scisma .fra le scienze e le belle lettere , 
e che indissolubile sara it vincOlo che: perpetuamente le terra 
unite . Pii4 giustarne'nte:p6trebbe.  taluno lamentarsi della troppa 
intimita e del soverchio .legame , the or passa fra ques'te due 
parti della letteratura . Forse il volere eCcessivamente apportare 
alle materie .scientifiche gli ornaments Belle belle lettere , potra 
nuocere, col tempo ill' esattezza ed al. giusto rigore delle scien- 
ze: 	e 	certamente,

,
e.fila di gran danno 'alle grazie delle. belle 

lettere il caricarle 	conie 	or si 	Lisa 	da mold ., .di _espressioni ,  
geometriche ' e- di 	scientifiche voci , 	e it trasferire ' agli elogi, 
alle .prose aCcaderniche ,ed alla stessa -poesia molte parble , the 
sono proprie 	delle inaterriatiche , della fisica , 	della chimica e 
delle altre scienze .,„ Ma' lasciamO ormai le generali osservazioni , 
e discendendo 	pill particolarmente a guardare ciascuna classe 
delle belle ,lettere , 	tutte esaminandole ad .una 	ad'una , 	e .se- 
guendo- i, progressi da esse fatti e le vicende sofferte , . vediamo 
1' origine .1 progressi e.-lo stato attuale 	di tutta 	la b'ella lette- 
ratura, 

Tom.j II. 
GO 	1.01131 ±X. 
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CAPITOL° 	I. 

x6 
Anech it A del_ 
la poesia. e negli 

.Della Poesia in generale. 

on entrerema qui a ricercare 5  se abbia preceduto negli studj 
scritti la prosa , ovvero la poesia : 	ma senza venire a 

tali questioni non potrema noi dare ai lavori poetici 	un assai 
remota antichith ? Lasciamo al Ouadrio (a) la cura di trovare 
in .(Idamo it prima poem , e di forrnare poi seguitamente•un 
compiuto catalogo di quanti prima e d9po it diluvio recarono 
qualche ornaments all' ebraica poesia . 	A noi basta it vedere / 
sino 	 dally uscita 	det popolo ebreo 	dalt" Egitto , adoperarsi da 
.hose e da Maria la poesia a cantare le lodi del Signore, sen- 
za destarsi net .popolo veruna maraviglia di novita ; basta it leg- 
gere in. Platone (1) _la tradizione costante degli Egiziani di es- 
sere stati composti ,da, Iside i versi 	che si -cantavano 	nelle for 
feste ; 	basta I' osservare in .firriano (c) usati dagl' Indiani inni 
antichissimi; basta it trovare nella Cina memorie di-versi non 
men° celebrati per la loro finezza , _che per la loro alta anti- 
chit4 , ascendente a migliaja di anni prima di Cristo (f); ba- 
sta il 	trascorrere 	i 	Persiani , 	i Fenicj , i .Galli , 	i Turdetani e 
tutte: le antiche- nazioni , 	ciascuna 	delle 	quail vantava 	antichi - 
poeti e ietustissimi poemi, per conchiudere fondatamente che 
si perde nella caligine del pra lontani secoli r origine della `poe- 
sia . 	Ma del gusto wetica di queue nazioni che potrerno noi 
dire fondatamente,, mentre appena ce ne rimangono monumenti ?: 

17  . Della Cina soltanto , 	bench& .la pia remota. 	delle 	nazioni .  Poesia cinese- .. . 
asiatiche , song a nOi pervenute pia memorie poetiche . Gli an-. 

. 	- 	. 	, tichi filosofi cinesi 5  -come t primi greci , erano tutti poeti ; 	ne 
altro filosolo si conosce di qualche celebrity , le-cui opere non 

(a) 	Istor. e tag. di ogni Poesia torn-. I. 	 fell 	Du Halde Descript. 	de la. Chine 
* 	be leg. 11. ( 	. 	 torn. II, pas, 28:5_, 309. 	4 

De exp. Alex. lib. VII. 
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sieno scrifte in versi , the it solo Tsengnanfong , it quaie vie-
ne percio paragonato ad un fiore ; bello si a vedersi , ma sen- 

•za odore . 	Ma oltre 	di 	questi scrittori di versi vi erano altri 
che pit giustamente dovevanO chiamarsi poeti , e che is mag-
giore for gloria derivavano dalla poesia . LodaSi la dilicatezza e 
1' estrema dolcezza dei poemi di Hinuven: i poeti Litsaop? f,e 
Tontemoei sono riputati I'Anacreonte "e 1"Orazio della Gina (a). 
La poesia drammatica e stata , ed 6 tan to cara ai Cinesi ,'che 
non hanno festa o convito 'di qualche solennith ,- che celebrato.  
non sia con leatrali divertimenti. Non. . e pero da certarsi molta 
esattezza e regolarita nei loro drammi , non units di tempo e 
di azione , 	non 	pittura di .costutni , non isviluppo 	di affetti , 
non sentiment°, non eloquenza : purche s" intertengano gli spet-
tatori con.attune recite interpolate dal canto-, rappresentanti una 
qualche azione, pogo' lot tale delle poetiche for'malita ; II P. Pre-
mare ci ha- data - un saggio del teatro cinese (h) traducendo la 
trageclia_Tc/iao -chi covell , 	o  sia L' Orfanello 	della'easa di 
Tchao, imitata poi" da Voltaire, e paragonata da lui alfe tra- 
gedie inglesi .ed.alle spagnuole 	(c), _Ma 1O".stesso Premare ci 
avvisa non distinguersi 	tra'Cinesi la -tragedia dalla cortnnedia , 
ed altro non essere i loro drammi'che rOmanzi messi in azione 
o'piacevoll farse . 	Le 	ode cinesi 	fanno gran parte della ioro.  _ 
poesia e della filosofia . Il Du Halde (d) ne_ripoita alcune del 
Chi Hing,' le quaIi2contengono loci, .consiglj , 	esortazioni 	e 
lamehti . Madrigall; canzoni ed altre composizioni appartenenti 
alla Utica sono parimehte in use presSO 	i 	Cinesi., e la poesia 
generalmente forma una - parte notabfle della loro letteratura . 	` 
-Lodasi l'entusiastno e l'energica espressidne di quella poesia (0 : 
ma le figure, le allusioni 	i proverbj 	ed it -laconismo rencto- 

_ 	
, 	, 

" , C 	2 	• 	.- 
• _ 

• (a) 	Du Halde tom. II. pag. 285.. 	' 	(d) 	tom. III, pag. 309. ec. 
UP) 	.Da Halde torn. III. 	- 	. 	(e) 	La Harp. Comp. della St. d'e' Viaggi 
(t) 	Pref. a I' Orf. de la Chine . 	tom. XV. eihz. Veil; Page SI. 	-• 	- ____ 	 . 
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no talmente oscure le poesie cinesi , che gli stessi na.tionali du- 
rano 	non poca . fatiCa 	per intenderle . 	Come ardiremo 	not 	iii 
tanta diversity di gusto e di lingua formare" qualche giudizio del( 
loro meritO ? Molto meno parlar potremo della poesia degl'In-
diani, e degli altri .Asiatici , mentre non abbiamo alcun monu-
mento , su cui fondare i nostri discorsF.  

ys • Dell' ebraica poesia, di cui si sono conservate mite corn- 
Ebraica . posizioni , si e scritto tanto dai teologi e 	dai filologi ., si sono 

agitate sl. vive dispUte , 	91 .sono, fatte 	si erudite ricerche ,the 
• ormat dovrebbe essere ogni questione decisa ,, tolta di mezzo 

ogni: contesa e definito ogni panto . Pure 	ne sappiamo ancora 

- 

. 
. 

• 

• 

Si poco 1  che non p_u6 ,darsi accertatamente giudizio su la mec- 
canica , struttura di tale poesia , 	ne 	si puO ancor decidere _se 
eonsista nella misura sillabica , o nella cadenza rimata , ovvero 
soltantonell? espressione sublime e nello stile figurato . La sola 
parola n45 :rely , 	che si trova spesse volte nei salmi , ha . divisi 
in pint di menu. opinioni diverse gli, scrittori , prendendola al- 
cuni 	per segno 	di silenzio , altri di elevazio'ne di voce , alcuni 
di allegria 1 	altri 	di 	sdegno., 	altri- in 	altre guise spiegandola , 
e 	pretendendo poi 	it 	Fourmbnt (a 	, 	che vane sieno tutte 
le irnmaginate interpretazioni , 	e 	ehe altro non debba 	infen- 
dersi .che ritornello od ,intercalare. II medesimo F 01.1r172011.t cre-

de di trovare si ehiaramente ' la rima neiP ebraica poesia , .che 
passa a-correggere.  molti luoghi del testo .ebralco , ed 	adattarli 
alla Volgata coll'aggiungervi 	o 	sostituirvi qualche parola, che 
formi rima. Ma Roberto Lbwth toglie con uguale asseveranza 
la rima ai versi ebrei ; ed e seguito 	in questa parte 	cia quasi 
tutti gli scrittori, che posteriorrnente sono entrati in tale ma- 
teria .. La diligenza e P erudizione 	del Lowt/z 	avrebbe 	dovu- 
to appagare 	ogni 	brarna 	 der curiosi , 	ed 	esaurire 	la 	materia 
nella dotta -sua opera pe sacra poesi hebraeordm , pubblicata 
nel 1753. Pure dopo di lui si sono ingolfati .p.el medesirno pe- 

,., 	,• 
eti) 	Acad. 	des.Insc. tom. '(TI. 	. 

k. 	. 

' 

e 
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lago il Countant; it Mattel , il Sanchq ,, ed 'altri parecchit 
ed il Jones, volendo dare qualche regola ,su . r ebraica_poesia , 	- 
dice che pieno e di errori ogni Cosa, e che giace ancora nasco- 	. 
sta -la,  verita -. Non sum nescius plena esseerrorum omnia, et 
in profundo demersam latere veritatem (a). Ncii dunqUe la-
sciando da. 'parte le intricate contese , diremo soltanto-  66 .che 
da'pochi Potra essere,  contrastato, ciOe che l'ebraico p-  arnasso se 
non e .  fiorito ed ornato come • il grko, 6 nondimeno assai fer-
tile e't  ricco di buoni fru tti , e . ehe le kbree.. Muse non so-no si,' 
rozze e .deformi , come da molti si . crede ; Al parlare c1611' e-' 
braica poesia vengono 	comunem. ente 	al pensiero i cantici e- i c• 

sia la poesia coltivata cla• , 	salmi , e pare che solamente. l a 
quella nazione . Ma oltre di questa hanno gli' Ebrei l'Ectlesiaste 
ed altri libri .,.precettivi , 	i quali Ibrmano. altrettanti poemi di- 

u-,, dascalici . Alla dramMatica si possono. riferire it fibre .di Giobbe 
e la Cantica . 	Que'sta viene delta' da Origetze .(b) epitalathio 
dtarnmatico ; e il. Souchag , non so ' a quale condamento appog- 
giato , passa a .determinate essere un dramma diiisci in tre• at- 
ti (c)... Ad altra classe appartengono i profeti‘, che, adoperanci 	, 
uno, itile sl.  alto .e poeticb ; 	e varia assai domparisce 1" elpraica 	- 

	

. 	• 
poesia . 11 suo stile e -sublime 	ed immaginoso , pfeno di nobili - 
e gran pensieri , di viive ed energiche espressioni; capace di col-, , 
pireprofondathente.  l'animo di chi la legge con occhio 'poeticO .• • 
Famosaa e• l'impressione , che fece lalettura' di .fibaeue nell'im-
rnanazione, -di hi Fontaine, il c) uale per lunga pezza ne resto 
talmente invas- atb , 	che di altro non sapeva' parlare 	agli amid 
che del suo' ibtiatc ,.. Il Lowth (a) ardisce dire del medesimo 

. can rico di -  ,4bai.itc,,  che nisi una,  aiteraque ei insideret obscu- • . 
ritatis - n.obula vet t;state ,)' at videtur ,, ,inducta , 	vix qUidquarn 
hoc paemate in.'sao genere extaret lueulentius' et perfectius . 
• E recen temente 	to Schroeder ha pubblicata —in Groninga una 

(al 	Pot. 	Asiat. Cammenr. cap, M. 	(4)-- ,,Acict.des Inscr. cam. ).111:, 
(4) 	Proleg.. in .Cant. 	 (d) 	Pat 359- _ 	.  

• 
AoN 	. 
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filologica dissertazione sopra it cantico di .ribacuc . 	Molto pill 
dir potremmo del merito poetico dei salmi di Davide, di al- 
cuni tratti di Giobbe , 	cr Isaia e di altri profeti , 	onde cal- _ 
chiudere , che negar non' si pue all'ebraica poesia 1-  elevatezza 
e la 'sublimity, ., Ma nondimeno , 	per dire apertamente 	la mia 
opinione , 	le figure ardite , 	le similitudini 	che a not sembrano 
alquanto strane , le metafore prese troppo da. lungi , le gigan- 
tesche 	espressioni , 	ed -una 	certa 	sconnessione 	e 	slegamento 
cr.' idee secondo it nostfo Fiensare , formano a mio giudizio uno 
stile che 	non ci permette di 	proporre per modello ai nostri 
poeti P ebraica poesia . 	_ 

19  Gm., . -. 	Cie faremo bensi della greca, la quale-  pue riguardarsi-in 
ogni sua parte come giunta alla perfezione, e come degna di 	i  

• essere prOposta Ter esernplare a quante nazioni vogliano Seguire 
con vaniaggio questa nobil carriera .. II Dacier,• soverchiamente_ 
appassionato per P antichita, voleva fare • di ciascun-autore gre- 
co -un portento , pretendendo che .i Greci in 	ogni genere di 
cornponimenti fossero tutto ad uh .tratto pervenuti all' eccellen- 
za , e che i primi 	lop saggi 	fossero 	gia stati 	altrettanti f  capi 
d' opeia della pia perfetta poesia. II P. Sanadon (a) 'giusta-
mente si oppose a questa opinione del Lacier, perche troppo 
e contrario -alla 'na.tura dell' ingegno umano entrare immediata- 
mente nelle vere vie del buono e del bello', 	senza prima _An- 
'dare vagando per molte false . •Omero-  stesso , 	per quanto su- 
periore fosse it suo genio , non -ha .creata la poesia, che dalle 
sue mani fu elevata a si a1to• grado di perfezione . Niuna cosa 
dice Tullio (h) , ,e stata condotta alla perfezione 	dal suo bel 

- nascere ; ne dobbiamo dubitare , che non fossero .stati prima di 
Omero molti poeti ,' come dagli stessi suoi poemi si pud dedur-
re . Sesto Empiric° (c) chiama antichissima la poesia di Ome, 

.ro , perche 'i poemi di lUi erano i pia antichi che fossero sine 
(a} 	Nor. XVIII. Ep. VII: Horat. 	(c) 	Advers. Math. I. 	.. 
(b) 	De.cl. Or. XVIII. 

   
  



CAPITOLO 	I. \POESIA 	23 .._..) 
al suo 	tempo 	arrivati -..,, ma egli stesso confessa che poeti 	vi 
furono prima di Omero, e lo prova coi suoi versi . V•erudito 
Febrkio forma un lung° catalogo depoeti anteriori ad ‘ 	

Omero,. 
e ne conta sino a settanta, sebben egli 'non vuole-garantire la 
loro autenticita (a) ; é Lilio G:iraldo un libra impiega (b) a 
mentovare i -poeti 	che_figrirono,  avanti Omero_: onde antichis-®  
sima e presso is Greci .1a. 'poesia , 	e da &boll e leggieri prin-"; 
cipj acquistando forza e vigore, cornparve 	in Omero nella sua 
robustezza e maturity . Immensa fu la Via di poeti, che nella 
Grecia e in tutte le greche colonic. fecero risuonare i lor car- 
rni : infinite quasi sono le maniere, con cui piacque -al vago ge- 
nii 	'de' Greci cr intonare i, lor canti t somma a la perfezione _, 

' 	alla quale in tutri. i generi giunse la greca, poesia : e di lunghis- 
sirno spazio fu Ia Surata „ per cui, si mantenne*nel sue bd. fiord „ 	. 

• e conserve la sua gentile. forma e graziosa belta. 	 e Per qualunqu 
verso-Si riguardi la - reca poesia-; presenta un maraviglioso spet-
tacolo e per l'innumerabile schiera de-  poeti,,e per la moltiplice 
.e grata variety dei poetni , e per Peccellenza e squisitezza della. 
poesia, e per la durevole fermeiza della sua consistenza e sta,-
bilita .,-Se noiavessimo le-  storie dei poeti scritte ‘cia Antifonte-- 
Rannusio ,, -da Demetrio illagne.plo e da tanti altri ,,eruditi gre- 	' 
ci , potremmo meglio conoscere quanto sia state grande il nu- 
mero, dei poeti che illustrarono it greco,  Pitido ; 	ma ii sapere 
soltan to ,  che gia fine dal tempo di .4tessandro si 'oCcupavanck 
gli stessi filosofi a tessere i-cataloghi dei greci poetl, .ci da ab- 

_bastanza. a. vedere, che ye n'erano a gran dovizia. E se or do- 
pe 

	.  
tante vicenie' del _ greco imp.ro e delle greche lettere, 	in 

' 	tanta iontananza di tempi e di luoghi, pur abbiamo-  in quaTi 
ogni cfasse•un numero di greci , poeti 	motto sup'eriore a quella 
dei latini ; 	e 	se si SOITO Conservati di 	tanti altri i 	frammenti 
ed i nOmi, e le 'notizie di molti altri„-quale dovretho dire sia , 	• 	- 	,„ 
stata la copra dei coltivatori della ,greca poesia?'Alla moltitu- 	• 

(a)  Bibl. graeF. coin. r. 	 (k) 	Dc Pocr„Dial. IX; 

   
  



.4. 	 BELL/E 	LETTE RE .  
dine dei poeti corrispdnde 	la moltiplicita dei poemi e la varie-
d delle composizioni. Diomede grammatico riduceva a sei classi 
i. componimenti della greca poesia ; Cesio Basso ne aggiung 
va due altre ; ed undici ne contava, Isacio T.Teqe interprete di 
Licofrane. Ma a qualunque numero ridur si vogliano i generi 
'della greca poesia , chi mai potrA tener dietro a tutte le sped 
cie diverse ''di 'ciascun gedere ? Noi appena facciamo conto ded 
gl.' inni fra'greci poemi , e di questi soli ha lasciate it Souchay 
due dotte dissertazioni Ca) , ed 6 restato molto lontano &X e- 
saurire la materia . 	A: chi pit vengono 	in . pensiero 	al trattare 
della greca poesia le-canzoni dell' antica Grecia? E pure di can-
zoni soltanto ha riutracciato de la Nauze CO si notabile va- 
rieta , the 	ne 	forma due erudite e lunghe mernorie. 	Divers'e 
erano le canzoni dei mugnai , dei pescatori , dei pastori , e dei 
contadini 1  dei mietitori , 	degli 	acquajuoli , 	delle nutrici e di 
ogni classe 	di persont diverse , canzoni 	di gioja e canzoni di 
• plant° , canzoni di tavola., canzoni di feste , e canzoni di ogni 
_ maniera . 	E questo solo abbastanza prova quanto fosse univer- 
sale la passione per la poesia in tutta quella colta e polita na-
zione .' Che diremo degli epitalamj , di cui contayano.taste spe-
cie diverse? imenei, catacitnetici, diergetici, scolj e mille al- 
tri arricchivano quella parte poco farnosa della poesia . 	Se *poi 
vorremo satire sul teatro, e volgere lo sguardo alle tragedie 2  
alle commedie , alle satire 1  ai mimi, agl" ilarodi, agli autocabda- 

'1i, ai fallofori , ai sotadici , agli jonici 5  ed ai tanti .altri dram- 
, matici compotiitnenti: se traascorreremo i lirici canti , se gli en. 
comiastici 1  se i trenetici , 	se ,gli orchematici , 'se gli epinicj 	e 
tanti altri, i cui soli nomi troppe pagine occuperebbono , qual 
fine troveremo di ammirare la maravigliosa fecondita dell' inge-• 
gno de' Greci nella pbesia ? 	Ma la vera lode del greco parnas- 
so', non dalla innumerabile.copla de' greci poeti , non dall'im- 
mensa 	varieta dei loro 	componimenti , 'ma dal]." eccellenza e 

(gt) 	Acad.des Inscr.,to.XVIII. e XXIV. 	(b) 	Acad. des 	tiscr. tom. XIII. 
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'dalla perfezione della poesia si dee ripetere . Qual A azione non 
crederebbesi onorata abbastanza colla sola gloria—di avere pro-
dotto I' Iliade e 1' Odissea ? 

Ivla A Greci , non contend di questo immortals onore, vol-
lero avere nel teatro drammatico poeMi e tragici e comici dei 
Sofocli, degli Eurz:pidi, degli_Aristofani, dei Menandri clic 
emulassero i pregi degli epici di Omero. Gli'Esio* di, gli Ara-
ti, i Nicandri e gli altri poeti didascalici, se non uguagliaro. 
no'ir merito degli (Mai. e dei Sofoc/i; accrebbero nondimeno 
l'onore della poesia. I kindari,. gli/Inacreonti, i Teocriti, i 
Callimachi e 	tanti altri poeti classici in ogni maniera quanto 
non ci fanno invidiare ii felice genio de' Greci ; che sapevano , 
sl giustimente colpire le vere bellezze della poesia per qualun- 
que verso si dessero a riguardarla ? goi siguendo la poesia in 
ogni sua claste , 	in 'ciascuna 	troveremo presso 	i Greci i veri 
esemplari della poetica perfezione , e vedremo che , tanto nal' 
epica e nella drammatica, quanto nella lirica, nella buccolica 
ed in ogni poesia leggiera •0 grave , tenue o iublime , picciola 
o grande, hanno saputo i Greci toccateil giusto punto della ve-
ra bellezza. 1\16 meno 6 maravigliosa la lunga durata del buon 
gusto nella poesia in quella .singolare nazione. 	Quattro si di- 
stingdono le epoche della greca poesia, ed in tutte quattro Ia 
medesima e comparsa con isplendore e *Coro. Dai primi-  tem-
pi sing ad Omero . e ad Esiodo si forma la' prima eta , e ad essa 
in vero quei due poeti danno bastevole gloria, ancorche pocO 
dei poeti 'anteriori possiamo sapere,_ non essendocene rimasti i 
monumenti. Se gi" inni , che or• corrono sotto it nome di Or- 

, 

	

feo , sono veramente di lui , 	come 'mold critici vygliono ; se 
Omero non ;same indegno della sua poetka nobilta it vestirsi 
delle spoglie 	di Darete e di alai poeti a lui anteriori , 	come 
e stato da molti creduto ; e principalmente se i poemi di Ome- 
ro sono gia di una tale perfezione , che non si 	e potuto in 
tanti secoli dai posteriori poeti superare', perche non- potremo 

pint]: 	 d 
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congetturare , che la greca poesia anteriore ad Omero non fosse 
priva di poetic' ornamenti , e che nella stessa sua.puerizia. coat-
parisse gia assai dirozzata e polita? Ma qualunque fosse lo sta. 
to della poesia nei primi suoi albori-, 	i soli poemi 	di Oinero 
non bastano a rendere sommamente luminosa e brillante quella 
eta? Segue poi _la seconda Toca , divenuta particolarmente fa-
masa pe lirici poeti . 21Iceo , Pinclaro; 4,zacreonte e tanti al-
tri ; Corinna, Saf fo ed il numeroso coro • di greche muse. non 
bastano ad onorare mold secoli e -moire nazioni'? Ma come po, 
ter comprendere , non che lodare abbastanza , i poeti dramma, 
tici che formano la terza epoca della greca poesia ? Perche la-
sciando stare Frinico, Epicarmo , Eupoti, Cratino e 1' infini,  
to schiera di tragici e di comici che sono periti ,: ma che pure. 
vengono• con molte lodi mentovati dagli antichi , 	non trionfa 
la greca poesia 	al solo schierare innanzi gli' Eschili, i Sofo-. 
cli , gli Euripidi,,gli- Aristofani .ed i .  Menandri? \Ilene final- 
mente la quarta eta , 	nella quale 	la greca poesia , fiorita ' per 
tanti secoli, sembrava dovesse cadere in senile languore , estinti 
i veri suoi ornam.enti ed i suoi pia rispettabili eroi_. Ma Teo-
crito , Mosco , Blow e gli altri buccolici ; Callimaco , ilpol-
ionic) e tutta la, .celebre plejade , e tanti poeti Irici , elegiac', 
epigrammatarj e di ogni sorta seppero tnantinerla vegeta e sa-
na , e conservarle it giovanile suo- vigore . Cosi la greca poesia 
con esempio non pia veduto serbat con digniti per lunghi secoli 
iI primitivo Suck Splendore , e la piena luce si tenne per motto 
tempo net meriggio senza declinare verso r occaso . Noi godia- 
‘mo nella Grecia it singolare spettacolo di vedere la poesia ac-
colta ed accareztata da numerosa e nobile schiera di poeti , ab-
bellita ed ornata in tutti i suoi rami con ogni genera di poe- 
-mi , condotta al pi4-  alto punto di eccellenza e di perfezione , 
e tenuta' net Inminoso suo 	posto per ld,  spazio di molti se- 
coll.  a 
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Non potremo accordare il- medesimo vanto alla romana 5 	2O 
1101T1411.1 . 

la quale ha seguito un torso molto diverso . I primi carmi roz-
xi ed informi che soleano cantarsi dai Romani nelle religiose 
loro funzioni „ ed i giuochi scenici venuti clall'Etruria e da es- 
si ricevuti per atto di religione 5  non methavano il nome 	di 
poesia; e Roma coronata coi vittoriosi allori non aveva fregia-
ta la nobile -sua fionte colla corona poetica. Livio Aadronioo 
nato nella magna Grecia, Nevio nella Campania, Ennio e Pa-
euvib nella Puglia , introdussero in Roma la greca poesia ; ma 
facendola cantare, in lingua latina , la rozzezza della lingua , e 
la durezza e la imperfezione della versificazione non fecero gu- 
stare gran fatto la nuova poesia; 	sebben Ennio-  e Pacuvio si 
resero assai pill . celebri , é facendo ri-suonare piii alto la roma- 
na poesia si meritarono non solo.le-lodi , ma lo studio ezian- 
dio ,dei posteri pia illuminati . 	Plauto 	4 	Terenzio 	andarono 
assai. piii. .avanti , e_ col proprio ingegno e collo.  studio degre- 
d esemplari diedero , a1 romano teatro molte commedie , che 
sino al passato secolo son.° state le Uniche , le quali potessero 
proporsi per modelli ai moderni coltivatori .della commedia . 
Contemporanei di Plauto e di Terokio furono Cecilio ed il- 
franio; 	due cotnici forse, ancor pity di ciuesti cornmendati dai 
Romani , 	ma .di cui not .ora :non possiamo giudicare essendo 
perite le celebrate loro cominedie . Fiorirono in oltre it tragi-
cO &alio, Turpilio , Dorsenno,Trabea ed altri comici 5  che 
si facevanct sentire. con diletto nel romano teatro . 	L'eleganza 
e la propriety della lingua , la. 'finezza-e la dilicatezza del pen-
sare guadagnarono, assai colle coinposizioni,!di questi comici , 
e con quelle singolarmente del colic) ed elegance Terenzio, Ma 
siecorne questi avevano all' use del teatro adoperata- una 	sorts 
di metro, che pie' sembrava uccostarsi 'ilia, prosa che alla poe- 
sia, 	cosi• 	la 	versificazione latina non acquisto la -conveniente 
armonia e soavita .. Tullio , a mio giudizio , merita la lode di 
avere it primo ' recato tale ornaments alla romana poesia . So 

d 2 

   
  



28 	 BELL 	LETTERE 
quanto sia universale P opinione non solo dei moderni , ma de-
gli antichi stessi, che Tullio , quanto era atto a dare onore ad 
ogni genere , di eloquenza prosaica , 	altrettanto 	 fosse 	incapacr 
di riuscire nella poesia ; 	ne 	io ho ragioni bastevoli_ per voles 
contrastareuna si ricevuta, opinione . Ma per cio che risguarda 
Ia meccanica costituzione dei versi nella sonora armonia e nel- 
la soave fluidita , 	penso 	poter 	asserire 	con qualche 	ragione , 
che chiunque confronters i versi di Cicerone , che ci sono xi. 
masti in non picciol nu‘nero 5  con quelli dei poeti ehe lo'pre- 
cedettero , 	non avra 	difficolta 	di 	confessare 	che 	da Tullio 
prende incominciamento la dolcezza ed 	it 	raffinamento 	della 
romana versificazione . Al 	tempo stesso • di -Tullio scrissero La- 
crezio e Catullo , 	e questi due profittando forse 'dell' esempio 
di Cicerone,' con• pit. poetico stile, e con versi di' .1unga pei-
za pill politi e torniti che non , erano quei de' Pacuvj e degli 
Ennj e 	di tutti 	i 	precedenti 'peter/ , seppero dare alla pdesia 
quella forza e quei vezzi , .che fin allora non 'conosceva . Allo-
ra fu che la romana poesia- comparve nella .sua dignity ; e que-
sta e infatti l' unica „ breve si , ma glorlosissima epoca del lu-
minoso suo splendore . Virgin° , Or-avo , Tibullo , ProperKia s  
Ovidio , Fedro e gli altri poeti , che nelP impero di Augusta 
in gran copia .fiorirono,, .sono stati .e saranno sempre , 	mentre 
ii buon gusto non sara Spent°.  , 	le 	delizie dei dilicati. lettori . 
Ma questa e 'I' unica eta , in cui veramente fu nel suo fibre la 
romana poesia , ne ebbe altri tempi. felici da pater 	porre 	in 
qualche paragone col secolo di Augusto . 

.Decadde tosto, senza mai •piix risorgere ; ma nella sua de- 
c denza serbo .ancora qualche ;decoro, 	ed uniti 	al 	difetti che 
Ia deformavano , mantenne non pochi-  pregi che la resero as- 
sai rispettabile alla. posterity, 	e in 	questa parte pote in qual- 
che. modo chiamarsi superiore alla greca . 	Clii 	pit 	conosce i 

. greci poeti v.enuti dopo le loro gloriose eta negli oscuri tem-
pi della decadenza ? Ma Lucarw, Shia, Valerio Flacco, ...51tct- 
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Rio , 	e fino:, nei secoli pia bassi Claudiand sono .guardati 	con 
riverenza dal medesimi savj critici , che 	meglio conbscono 	e 
pia gi.ustamente abborriscono .i loro vizj .; 	Giavenale viene da '' 
molti inteposto nel suo genere allo stesso dilicatissimo OraKio; 
e Marliale in un gusto divers.) contrasta a Catlin° it prima- 
to 	nell' epigramma . 	La , &cadenza della greca poesia nacque 
dal ranguore e &Ha spossatezza in cui venue ,estinguendosi it 
genio dei Greci ;—quella • della Iatina ebbe' al contrario per- ca-
gione it troppo, fuoco e bollore 5 che riscaldo di soverchio Vim-
maginazione -de'Romani'. Quindi nei greci poeti de'tempi bas, 
si non si vedono la gonfiezza, di stile', i falsi -pensieri ,- gli av-
viluppati cOncetti , ad i sOttili_ ed alti difetti';, the fannq il ca-
rattere del , gusto depravato dei Latini ;' ina non si trovano nep, 
pure i tratti -nobili e .veramente sublimi ; che danno pregio ai 
medesimi , e che coprono in qualche modo i loro difetti : 	e 
la greca• poesia, conta-,' C .vero 1  pia secoli di oro , ma non ne 
lia 'come la latina uno s di argent°. . 	 , 	. 	i 
.. 	Ma finalmente i ,  buoni secoli di oro e di argento spaTiro- 
no dalla .ro'm'ana e •dalla .  greca poesial. e 	trattati-  teologici 	e 
storIci , arringhe , elogj ed epirafj la copriron.o non che di fer- 
ro:e di piombo , ma • delle pia viii c .basse,sozzure. 	Io non 
pOsso. mentovare .senza ribrezzo 1- Gilda , gli, Aka, I Cresconj, 
gli Abboni , i Siloni , gli Aldelmi , L.Notkeri e. gli altri poe- 
ti 1." che si misero: strazio 	fecerb 	di quells dolcissima sovrana 
-del cuori unaani , e sl:deforme ed orribile presentarono quell' 
incantatrlce sirena la bells ed amabile poesia ., Fuggiamo dalla 
Grecia , e ,da Roma, dove non pia si conoscono le sue grazie , 
e trasferiamoci ad altre contrade ; dove se non. acquisto la poe- 

:sia la sua gr,andezza 	e 	maesil , fu almeno ben accarezzata 	e 
trattata con decors ed onore da una potente 	e dominatrice 
nazione . 	: 	- 

Noi abbiamo parlato (a) assai lungamente dell' immenso 
fa) 	Tomo X. cap. VIII. 

Aral;lca  , 

   
  



( 
3o 	 BELL'E LETTERE 
numero 	degli Arabi é Persiani pie' distinti di ogni 	condizione 
e di ogni sesso , 	i 	quali tutto posposero all' onore 	di fare la 
low corte alle muse;; ed or brevemente daremo soltanto una 
leggiera idea dell' indole. e della natura della loro poesia . 	Gli 
Arabi 	e 	gli Europei la dividono in varie classi , 	che 	io non- 
credo la diano a conoscere assai giustamente ; 	e 	penso , che 
gli Arabi , tolta 1' epica e la drammatica , adoperarono rutti i 
generi di poesia usati dai Greci .e dai Romani . Il Jones vor-
rebbe (a) contare per (epic° poema la Storia di Timur (scrit-
ta da Ebn ilrabshah, e I' opera del Ferdusi, in cui si narra 
la guerra dei tre re persiani contro it re della Tartaria . Ma i 
piccioli 	saggi ch' egli 	ne 	adduce danno assai chiaramente 	a 
vedere , che Odle stork o quegli epici poemi sono tan to di. 
versi.dai nostri , poemi epici , come dalle nostre storie . Molro 
meno si possono paragonare coi nostri drammi alcuni componi-
menti dialogistici , the nella poesia arabica talor.  s'incontrano, 
nei 	quali 	indarno ricercherete l' intreccio , 	la condotta della 
favdla , it 	maneggio degli affetti 	e 	le principali doti di una 
tragedia .e di una commedia , fuor solamente qualche verity nei 
caratteri e naturalezza. nei dialoghi. L'Hide CO chiama dram-
ma amoroso la storia o it romanzo di Mitra e Glove scritto 
dai Persiani . Ma perche voler dare it nome di dramma al dia-7  
loghi di un romanzo ? Negli .altii generi di poesia .sono riusci-
ti gli Arabi con maggiore felicity, . I poemi troici del musulma-
ni sono alcuni panegirici o poemi laudatorj , che. pia' si.  acco-
stano ai poemi encomiastici del nostri scrittori del tempi bas-
si , che all'Eneide od all'Ilicle . Celebre in questa parte e il 
poema di Zoair in lode di .11'laornettos 	ed it Jones Cc) reca 
ad esempio di tali poemi uno di Ferdusi fatto per 	encomiare 
it re di Persia . Al poema eroico degli Arabi aPpartengono le 	' 
odi , 	che molto erano dai medesimi adoperate . 	II 	primo ad 

(a) 	Asiat. p. Corn. cap. XII. 	 (t) 	Cap. XVI. 
(i) 	Hist. 	Nadilud. 	4. II. 
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usarle, secondo Casiri (a) i fu Ahman ben dbdrabboh di Cor-., 
dova , dietro it quale molti Arabi spagnuoli le miser() in uso, 
e.quindi si tramandarono agli Orientali . II dottore Moamad 
ben Assaker scrisse. roae di comporre le odi , ed un assai tun-
go catalogo form6 dei poeti che le adoperarono (b) , dei qua-
li dice 11 Casiri , se esaminerete P artifizio della composizione 
delle odi non vi' sembreranno motto differenti dalle 	oraziane . 
Che motto fosse in uso presso gli Arabi la didascalica poesia , 
chi 'Iota dubitarne al vedere it famosappoema Dell'arte gram-
matica di ben Mcdek, con altro poemetta del medesimo. Del-. 
le conjugaKioni dei verbi , i. poemi del famosa deco Abalola 
Dell'arte a rammatica , di Aba Baker Delteredita, di Algia-
deno insigne matematico Della dottrina dei tempi , di AU Ma-
cra Dell: anno solare e lunare, di ,ilkod Del dritto canoni-
co , del Inedesimo Della teologia scolastica „e fino -  un poe-
ma sopra una stienza si, arida e secta_, qual' e l'Algebra i  'che 
tanto sembra lantana da poter ricevere i fiori della poesia , 	e 
tanti altri poemi di ogni materia , con tante arti metriche e 
poetiche; che. nella storia dell' arabica. Ietteratura ad ogni pas, 

so eincontrano ,(c) ? 	Oltre il poema didascalico avevano -gli 
Arabi poemi morali , i quali in diverse guise venivano esposti. 
vilfaragi -chiama morale il poema , in cui si descrivona le do-
ti dell' animo , il pudore , la castita, e le altre virtu (d). Ma 
Jones, quella intende (e) per poesia morale, che per eIesanti, 
e soavi sentenze insegna i doveri della vita , 	i 	socievoli uffizi 
ed ogni virtu. , come .fanno presso 	i 	Greci quelle di Focilide 
e di Teognide, ben conosciute dagli eruditi . Hanno altresi gli 
Arabi poemi morali per encamiare una particolare villa , e per 
esortare i lettori ad abbracciarla , 	quali 	sembrano essere stati 
alcuni di' Tirteo, di Callino e di altri Greci . Ma la inaggiore 

(41) 	Torn. I. pag. r27. 	 (d) 	Casiri torn. I. pag. 7G. 
(6) 	Casiri ibid. 	 (e) 	Cap. XV. 
(e) 	Casiri tom. I., Hers. ed 410 • 
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eccellenza dell' arabica poesia si dee riporre , a mio giudizio ,. 
nei componimenti di sentenze e di proverbj , , i quail sono gli 
unici 	in cui possano gli Arabi giustamente gareggiare co' Grp- 
ci . L'Erpenio ed it Golio' ci hanno dato un corpo di arabiche 
sentenze sotnmamente lodevoli per la verita , precisione , giu- 
stezza e forza (a) . 	Il Casiri ne adduce alcune 	di un codice 
dell' Escuriale - (b) 	intitolato Precetti di saoiezza , scritto 	in 
prosa ed in verso , Ie quail certo provano un gusto assai pier 
fino, ed un modo di pecsare assai pier sottile e pia giusto; che 
not non, conosciarno negli altri scritti 	del Saraceni . 	Alcuni ne 
riporta it Jones (c) , e molti piit se ne ieggono nel Saggio del 
proverbj del Meidan, che tradotto dal Pocok e stato recente- 
mente pubblicato dallo Scultens nel 1773. Queste sentenze SO- 

, 

110' generalmente esposte senza espressioni gonfie , senza ardite 
metafore , con una semplice e naturale eleganza , 	e con certe 
similitudini vere e palpabili , 	che possono servire di eccellenti 
modelli a chi si accinga a tali componimenti. Gil apologhi han-
no in qualche modo it medesiato oggetto di moralita , benche.  
.per una forma affatro diversa ; e gli apologhi, come di origine 
orientate , sono motto del gusto degli Arabi , 	e spesso nel di- 
van, di /Eat-Navas ed in altri si trovano • La satira degli Arabi 
e pill somigliante ai giambi del Greci , the alle satire  del Ro-
mani . Non so quale dottrina intorno alle satire si conterra in 
quel frammento i che abbraccia tutto it decimo tomo ,di una 
grande opera in 241 tomi composta col titolo Di teatro dei 
poeti, o Florilegio dei principi (d), e che tutto 	impiegasi 
nel descrivere it metodo di comporre 	le satire . Ma vedo 	che 
le satire arabiche venute a mia, notizia sono piuttosto forti ed 
amare invettive. contro ad alcunO , ,che graziose ed amene cen-
sure dei vizj e dei difetti della society . Nell' intologia arabi- 
ca dello Scultens leggonsi i versi di Korait Ibn Onaiph contro 

' 

Ea) 	Thom. Erp. Gramm. Arab. 	 CO 	Cap. XV. 
(b) 	Tom. I. pag. 216. 	 (d) 	Casiri tomo 1. pag. 66. 
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i suot nazionali 	i 	Belamberiti , che non l' ajutarono contro i 
Siaibaniti ; e questi sono, pieni del fielelicambeo , che' si arnari 
tendeva, i giambi greci . Ma quale furioso 4rchiloco si sarebbe 
scatenato Con giambi si duri ed amati , come sono i versi del 
celebre frerdusi , controNal re - di Persia Mahmucl? palle satire 

_ 	passando ad altri poerni , che dita dei versi amatorj , the fan-
no la maggior parte dei cornponimenti poetici di ogni nazione 2  
e che presso gli Arabi pia ancora che press°.  -gli altri poeti in- 
contrarono 	si arnichevole accoglienzal 	Io sono 	assai lontano 
dal cercare nell" arabica poesia 4nm:real:di , Tibulli e Pesrar.- .  
di , come forse con quarche ragione vorrebbono • it Casiri ed ' 

11 Jones ; 	ma loderd bensl alcuni versi di: Seifocklula , 	in cui 
spiega it contento del sno cuore ; 	altri di Hafer, che, parla .a 
Zefiro della sua arnica ; e pia di to ti .1 versi ricavati dall' Ha-
masa di .elbu Taman, in cui' it poeta fa. ,un giuramento in 10? 
de della sua arnica , che,starebbe 	bene-  in bOcca di un Greco , 
e di un Romano . Tutti - questi appena conservinO vestigj dello 
stile orientale_ nelle idee e nell' espressioni 5  	e assai _si 	accosta- , 
no al gusto greco . La pederastia,, si biasimata nei Greci-, non 
accese con tanto ardore 1' estro dei Toro' poeti , comd fece ne-
gli Arabi ,. presso i 'quail non e, noto• che .abbia avuti mold se- 

' guaci . Il solo -Sciamseddino' sCrisse ire- mila epigrarruni su que- 
sto argomento ,- oltre 	molti 	altri • libri 	di amori 	di fanciulli e 
di fanciulle . 	La 	liberty 	e 	1' impudenza 	di alcuni Arabi nelle 
poesie "amortise se scopre _in essi 	un animo guasto •-e 	corrot- 
to 1  fa perk vedere ugualenente nella -nazione onest4 	e 	pudo- 
re .. Non vi fu poeta licenzioso , I 'cui versi godessero la- conau- . 

, 	ne approvazione , e non fossero tosto proibiti, per quanta com-
mendazione meritassero le poetiche:loro belleize . 11 Casiri (a) 
racconta quanto fosei.:9 rare le .opere del.  predettoScamsecbli- 
110 ) per .1a rigorosa condinna con, cui 	erano state dai inusul- 

Tcm. 11.  
(a) 	Pag.326. 
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mani censori severamente 	proibite. 	Yenne 	in mente al cieco 
4IzuIola di fare da spirito 	forte, 	e 	comporre versi 	liberi ed 
irreligiosi , come veder si possono nell' Erbelot , 	e ben presto • 
n" ebbe la pena 'nella severs condanna delle 	sue 	poesie. 	Cost 
zelavano gli Arabi la religione e l' onesta, 	mentre facevano st - 
lieto plauso alla poesia , 	ed 	abbracciavano turd 	i 	suoi rami . 
Che diremo dell' elegie e di quei versi rata nelle pompe Tune. 
rali degli Asiatici? Che 	degl'idilj in cui singolarmente fioriro- 
n6 gli Arabi ? 	Che degli epigrammi 	e 	di quei componinienti 
chiamati lepidi da illfaragi (a)? Che degli enigmi tanto -sti-
mati dagli Orientali ? Noi tralasciamo questo ampio campo da 
spaziarvisi intro la curiosa erudizione dei moderni 	 filologi, 	e 
desiderando -che sorga un Girahlo od tin Voivio , che rechi all' 
arabica poesia quei lumi , 	con "cui it -  Ferrarese 	e 	l'Qlandese 
hanno illustrata la greca i • la romana , ci. volgeremo .a contem-
plare brevemente-  it gusto poerico dei Maomettani . Jones , tan- 
to pcirtap per gli Asiatici , 	vuole sperare (6) 	che , facendosi. 
una .raccolta di .ara.biclie poesie, yerrebbeio queste a. formate le' 
nostre delliie , e che i versi di 	Ferdusi , di ..-innalkeisi 	e 	di 
•elbul song.a sarebbero citati nei nosrri discorsi, 	come or lo son 
quelli di Omero , di Pindaro e di Azacreonte ., Ma, 	a • dire it 
vero ia non posso indurmi 	a 	formare sl lusinghiere speranze 
dell' onore poetico di.  quella. nazione . 	to 	non 	so rrovar. gran 
diletto in -quelle espressioni forti ed ardite , 	delle 	quali 	tanto 
si compiacciono gli Arabi , 	come dice to Scultens (c), 	non 
nel nude 	che sguning 	i 	dt'nti , detto dallo stesso Scultens fi- 
gura insigne , e singolarmente Cara agli Arabi poeti (d) 1  ne in 
queule 	murti 	-he 	cu000no 	col 	tcdio 	i 	caualieri (e), tie in 
quell'orlorare todore della morte (f) , ,ne in altre simili , che 
troppo sono frequent' nella poesia degli Orientali . 	Io 	non so 

•(a) 	Casiri tomo 1. pag. 74 	 (J' 	Karat lba Onaiph . 
(6) 	Cap. XIX. 	 (el 	Aral Hold Tah.sarists . 
(c) 	Not. ad Ham. 	 1 1) 	Graf a• 1.:,n 0:6.1 11.stizhigs. 

   
  



CAPITOL 0 	L'POESIA 	3$ 
lodare le paranoinasie e le metatesi , .che formano le delizie de- 
gli Arabi , e che vengono si iodate nelle loro arti poetiche . 	I 

, 

Creci ed 	i 	Romani soffrirono qualche 	volta 	1' equivoco nelle 
loro piacevoli cornposizioni , 	ne 	lo sbandivano 	si duramente , 
come vorrebbe Boileau (a) che facessero tutti 	i 	poeti ; 	ma 
non lo cercavano affettatamente ,• ne 	con . troppa frequenza 	si 
studiavano di 	adoperarlo . 	Ma come 	sentir 	piacere_ in - vedersi 
non una o due volte .scherzare con un equivoco, 	ma portare 
in 'rungo 	la burla fino 	a 	giuocare 	is 	cinquanta 	sensi 	diversi 
una parola , come colt' ain w,.... 	r occhio feceAssiuteo (b)? 
Molt° meno posso far plauso a que".lainiad , siniat e .-altri ver-
si centrici , the tutta-la torn grazia. traevano dal terminare tut-
ti in una medesima lettera . Ne lodar voglio ci-uei poemi com- 
posti di vend strofe , 	i 	cui 	versi -tutte contengono le-lettere 
dell' alfabeto , e finis-cont) colla stessa lettera con cui-  comincia- 
no . Non i versi rarogradi-, . non mine altri artifizj , di cui 	si 

. 

. 
V antavano 'gli Arabi di • etnpiere i loro versi, e che non al vol-
go soltanto ed agl" ignoranti , ma ai. miglio6 poeti ed aHa piit 
nobile porzione della loro letteratura recavano somtno diletto . 
Turpe est clefficrles habere nugds , diremo not con Marziale, 
e ci' asterremo dal paragonare i poeti arabi 'coi greci- e _col ro- 
mani , - e 	dal proporli ai- nostri per esemplari da imitare : ma 
non pertanto apertamente Confesseremo , die' l' arabica poesia 
non merita 'quel disprezzo , 	con cui viene rigettata dai nostri 
begli spirit'' che -non la conoscono , e 'che la sublimitl de'pen- 
sled „- 41 vivezza delle ,immagini , 	la forza 	dell' espressioni` e 

• 

.1* arnionia del versi le danno alle Volte:qualche titolo di pre-
tendere un, posso assai alto nel parnasso sotto alla greca ed 'al- 
la 

 
romina. 	. 	, 	 - 	. . r 

Assai abbiamo gia favellato -dell!, arabica poesia , 	ma non 
possiamo affatto abbandonarla , -senza _ prima dare uno sguardo 

e 2. 

(a) 
. 	 • 	. 

(a) 	Sat, 	 ' (0- Casid pag. 83. 

22 
Rabbinica . 

   
  



36 , 	BELLS 	LETTERE 
alla rabbinica , sua discepol-a 'e fida seguace ..,1 moderni Ebrei 
camminavano sun' orme dei Saraceni , ne sapevano 	discostarsi 
negli studj dalle venerate for guide. Geometria, algebra, astral- 
nomia , 	inedicina , 	storia naturale erano scienie favorite 	dagli 
Ebrei , p'erche coltivate dagli Arabi ]tiro maestri . 	Le bibliote- 
che rabbiniche del Bartolocci.e del Wo/fio , e pill di tutte is 
rabbinicO-spagnuola del Castro, xecentemente uscita alla lace t  
ci fanno vedere quanto 	fossero 	versati 	gli 	Ebrei 	nell' arabica 
letteratura ,.. rnolti scrivendo in arabo , 	altri dall' arabico nella 
loro lingua traduCendo gli scritti arabiCi , e tutti comunemen- 
te itudiando la lingua 	e 	le scienze illustrate da .quella nazio-.  
ne . Nelle belle lettere non mena che nelle scienze si sottomi-: 
sero i rabbini al magistero dei ,musulmani , 'coltivarono secon- 
do it loro .gusto eloqUenza, e poesia, grarnmaticali 	e 'rettorici 
libri al loro esempio composero „ ed_ iri trutto si Tormarono sul 
modello dei Saraceni . ,Noti. 'conoscevano . i 	moderni Ebrei 	altra. 
poesia die 1' antica della Sacra . bibbia , 'della quale 'non spii.t sa.-
pevano,  quale fosse la forma e la meccanica struttura . Dalt' e- 
sempia e 	dal comtnercio degli -Arabi lOro maestri 's' iniussera 
ad abbractiarne una_ nuova , che vedevano coltivata con tant' 
Onote da quella nazione , e trasferirono .alla' oroAingua it me- 
tro,  e la versificaz lone dei musuirnani :' Le .misure dei versi , 	le 
rime 	e 	'quasi tutte le leggi della poesia rabbinica sono. 	tanto 
somiglianti all' arabica, che _non resta ragione di 	dubitare che 
arabica non sia la loro biigine : Ma cid che a mio giudizio to-
glie di mezzo ogni dubbin: , -e l' use delle parole tecniche ado- 
perate nella ' poesia dall' una 	e 	dall' altra 	nazione . Gli 	Ebrei , 
come gli Arabi, prendono-  dall' architettura -1 loro nomi. poeti- 
ci : 	‘:.:.*? 	bait , 	o casa,. chiamano gli Arabi it verso , e 71,3 

baith parimente o sasw, lo dicono gli Ebrei : ii primo emistichio 
:press° 	Arabi 	nome di 	 mistrang,ed wide 	gli 	.il 	porta 6t7:42..o 

it medesimo nome 	di ,porta th-t'cleleth ha presso gli Ebrei . 
Palo l' matione 2 	ed altre voci dell' arte poetica sono corhuni 

   
  



CAPITOLO 	I. 	POESIA 	. 	37 
agli. Arabi ed agli Ebrei , 	e basta confrontare 	le grammatiche 
del Bustorfio 	e 	del Guadagnoli per conchiudere quanto sia 
porfetta la somiglianza poetica di quelle due nozioni. 	Ma che 
fa d' uopo di cercare prove 	dell' origine arabica 	della rabbini- 
ca poesia , mentre i rabbini stessi la', riconoscono ; 	e it famosa 
autore del Cu;:ari per ben due, volte (a) amaramente riprende 
i suoi 	per" avere Contarninata 	la 	loco 	poesia colt" abbracciare 
l'arabico metro , 	e lo straniero. verseggiamento? Il primo act 
introcrurre presso gli Ebrei l' arabica poesia 	fu 	verso 	it 	104o. 
it cordovese IL Salomone ,  ben Gahirot, 	it 	quale viene per4.,  
comunemente appellate it primo autore della: moderna 	poesia 
ebraica , sebbene sernbra'-potersi'rilevare da Mose Kifnehi nel 
suo trattato grammatico , che prima di lui r averse gil adop-e- 
rata it R. Hai motto. nel 	tors:. Infatti trovasi nel Illachavr , 
ossia breviario delle sinagoghe 	italiche , tra 	le 	orazioni 	della. 
notte del .  gran digiuno ,. una peghiera. metrica rimata compo- 

	

sta dal R. Hai; ed it Basrtalaei loda- tin' poema 	didascalico 
dal medesimo intitolatb /struVone 'dell' intelletto , tradotto in 
Latino 	da illercera, 	e' pubblicato- in varie edizioni . .Ma una 
preghiera poco poetica ed un poema alquanto 	migliOre corn, 
posti in Babilonia , .dove non ebbe seguaci la nuova- poesia .e.  
dove anzi a quei tempi entry il. disordine 	nelle 	scuole,, "non 
avendo , che sappiasi„eccitato alcun poeta all'imitazione , non 
dee togliere it vanto di primo autore al Gabirot, it quale mol-_ 
te e lunghe e diverse poesie compose, 	e mosse gl" ingegni 	di 
molti a seguird la via da lui felicemente appianata . Ben tosta 
11 R. hcliaq , ed altri rabbini spagnuoli abbraCciarono la nuo- 

, va poesia, 	e non anda guari che fa da questi trasmessa nell' 
Asia, nett" Africa .e nelle altre parti di Europa : oxide ,non avea 

. perche affannarsi.  tont°• David Gan, 	a 	riportare net sua Tie- 
ma/7h David I' epitaGo deil II: Alfet, 	morto I  corn' egli, dice, 
nell'anno 4863., doe dell'era cristiana i zo3., per provare ran-. 

(a) 	Trattato II. §. 70. 2  c poi §. 78'. 

   
  



33 	 BELfE LETTERE 
lichita di tale poesia presso i suoi nazionali . 	L' erudito Alien 
Ezra, 	ed 	it colto ed.' elegance Maimonide nen' enciclopedico 
loro sapere diedero onorato posto 	alla 	poesia' che 	coltivarovo 
con felicita ; 	e P esempio di maestri tanto autorevoli canoniz- 
zó in qualche modo la . nuova poesia 	presso 	quella 	scrupolusa 
nazione . La profonda venerazione ed it religioso rispetto , che 
gli Ebrei.' professano' alla for 'lingua , 	non permise loro di pro- 
fanarla in amoreggiamenti , 111 burle ed in materie volgari . 	II 
R. Mose ben Chabib di LiSbona nel suo trattato 	di 	pjesia , 
col titolo di Vie di piacere , 	seguendo 	la dottrina dell' arabo 
vlbunzar,  , divide la poesia in sei classi . La prima tende ad istrui-_ 
re e regolare l'intelletto per dirigere le sue azioni all'acquisto 
della Vera felicita , col proporgli esempj delle cose divine e bia- 
simare gli opposti ; 	la seconda 6 per calmare 	e 	moderare gli 
esuberanti affetti ; 	la 	terza -per riCreare '1' animo 	e 	sollevarlo 
dall' oppressione e dall' angustia delle basse passioni 	di timore 
e di 	tristezza . Ed a queste tre clas'si ei riduce i libri del Tiro- 
yerbj , dell: ECclesiaste e gli altri della Scrittura . Le.altre sono 
le classi .a queste opposte, le quali tendono a disrruggere quan-
to di- bene e di profitto cagionare possono le tre prime . E di 
queste tre ultime egli dice essere proibito non 	solo 	V adope- 
rarle , ma ancora it proferirle; perche non potra fame uso se 
non chi abbia contaminato 1' animo dalPoscenita e P intelletto 
pregiudicato . Cosi anche insegna Maimonide nel suo Diretto- 
rio 

	
(a), 	ed altri 	dei pit venerandi rabbini vogliono intiera- 

mente divietato ai loro poeti r uso di tali 	componimenti . II 
medesimo ben Chabib segue a. parlare della poesia lodando mol- 
ti inns' di soggetti diversi 1 	che si recitavano 	nelle sinagoghe , 
dei quali city distintamente 	per autori it soprannominato Ga- 
birol ed alcuni altri , e loda particolarmente i poeti della Ca- i 
talogn-  a 	e 	della Provenza ..; 	parla di*molti poemi contenenti i 
riti _dell' ebraiche solennitA , 	che 	dire 	si possono i loro fasti , 

(a) 	Part. III. cap. VIII. 
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come aveva descritti Ovidio quei 	dei Romani ; 	tratta 	di 	vat.; 
poemi chdascalici da loro molto stimati ; .delle Stanze dell' a-
nira del R. Levi , nelle quali , piii arditamente che Lucrezio 
ed Empedocle , 	tutti 	gli elementi delle sette scienze .dai suoi 

. 

' 

conosciute ha soggettati alla poesia ; del poema di IL IVIata- 
dia ben Ch arton, 	in 	cui esposto 	e it famoso Direttorio del 
dotto Malmonide ; del poema di R. Giuseppe Ed:s-,zovi e di 
altri appartenenti alla didaScalica . 	Ma- famoso *6 singOlarmente 
it palm sopra gli seacchi del dotto-  .4bert Ezra, 	di cui esi- 
ste un codice nella biblioteca. Laurenziana (a) , 	e 	che 6 sta- 
to spesse-  volte pubblicato . E Cjui siami lecito l'osservare che., 
oltre il poema ebraico degli 'scacchi del loro lodato !Then Ezra, 
avevano gli Ebrei un altro poema sul 	medesimo argomento , 
scritto in catalano verso la meta .del secold decimoquarto 	dat 
R. Mose //Kan de,Zaragua, che tradotto poi in lingua casti- 
gliana Si 	 0 ritrova ,nella biblioteca dell'Escuriale (: onde alcu- 
n1 secoli prima che it Vida potesse 	pensare 	a 	compoire 	la 
sua Scaccheide , gli Ebrei ne 	avevano almeno due conosciute 
e stimate non solo dagli Ebrei , 	ma 	dagli 	stess_ cristiani 	pica. 
cola.. 	.dhen Ezra - diste.se in , oltre ,.a vane materie it suo estro 
poetic°. 	Molte- sue COMposizioni si leggono manoscritte nella , 
bibliotecal Laurenziana, delle ,quali narra Ella Marpurgo ; ca- 
•po della nazione ebrea di Gradisca 	(c), 	aver egli copiata 	la 
Scaccheide , una composizione in clifesa.del bel sesso , 	ed una 
graziosissima per un cattivo pranzo ,ch'ebbe in casa di un ava-
re), della quale pure parla it Biscioni ((I): e Bartolocci dice. 
avere veduto un libro di 4lben Ezra ,- it quale pia di 12104 

' componimenti poetki conteneva . Oltre ttitte queste poesie, pie-
ne sono le biblioteche rabbiniche ;  compilate dagli Ebrei e dai 
cristiani , di poemi di natura diversa .e di diverse materie . 	IL 

(a) Bisr. Bibt. Laurenziana tom. I. 	vrana risolutione, 16. maggio 1781.- sum- 
(b) Castro Bib!. tom. I. pag. IS?. 	" pato in .Gorizia l' anno MDCCLXXXII. 
(c) Discorso pronunilato nel parted- 	(d) 	Bib!. Laur. tom. I. gag• ifs. 

part a quella Comanitd la clemeatissima so- 	 • 
"I's.; 

   
  



40 	 BELLEtETTERE . 	- 
Joseph ben Jachia compose elegie : satire R. Mose' ben Cha- 
,bib ; 	ed altri 	vane altre composizioni.. 	Ma supra tutte 	degna 
6 di particolare rimembranza la raccolta o 	it Machberoth (ill 
P. Emanuele, poeta del secoJo decimosecondo , 	it quale vie- 
Ile cla tutti 	lodato 'per la vivacita dell' immaginazione , 	per la 
felicity delle idee 	e 	per la chiarezza dei versi . 	Odi , 	canzoni 
e 	madrigali formano le sue poesie , essendosi singolarmente di- 
stinto colla-clesscrizione di varj punti. di fisica e di Morale , dell' 
inferno e del paradiso ,, del vino e delle donne . Jo so ch6 que- 
sto poeta 	e 	riguardato dai zelanti .rabbini come un empio 	e 
libertino , o come uno spirit° Torte; Emanuele pud diysi 1%1- 
&Iola o it Voltaire degli Ebrei , e le sue opere sono severa-
mente condannate dal raigioso sinedrio , e proibitane la lettu-
ra ; ma so altresi , che dette oper6 ,sono state stampate in' Bre-
scia ed in Costantinopoli, e molto Iodate dai Crifici ebrei , e 
the recentemente Elia Marpurgo .sopracFitato (a) apertamert- 
te 	asserisce , 	ch' eo.li e ben rius' cito tanto nel sacro che nel t p„ 	L, 
profalw , nell' eroico , come nel bernesco 7  Io -ho veduto nella 
libreria di questo pubblico studio degli Ebrei di Manton una 
traduzione in versi ebrei in ottava rima .delle Metamorfosi di 
Ovidio fatta da-  Sabadai Marini padovano , seguendo la tradu- 
'alone delneinguilthra. B. Mose Zacuto mantovano ha descrit-
to l' inferno , dandone Je pia tetre idee con versi i piii dilet-
tevoli, come viene Iodato dal suoi . Il medesimo Zacuto ha 
lasciato un saggio di drarrimatica poesia in 'una sacra 	comme- 

.dia col  titolo Fondame:nto ;del mondo , p6co conosciuta daili 
stessi Ebrei , e che non e stata mai pubblicata . it 'titolo e all' 
orientale , solamente allegoric° , 	mentre it soggetto e Abramo 
uscito &Fla Cald

—ea , o , secondo: la tradizione -di molti Ebrei , 
liberato dal-fuoco, cle'Caldei . Abram°, Tare , Sara , Nemrod, 
i costui filosofi ,. Nacho,-, Lot 4 	e -  molti altri sono grinterlo- 
tutori di .questo dramina . Non ingegnosi episodj , non condo t- 

(a) 	Ibidem . 

   
  



CA, PITOLO 	I.' POESIA 	41 
to 	di affetti , 	non intreccio di favola , 	ma variety 	di caratteri 
assai ben intesi , e forza di espressione sono i pregi di.questo 
saggio di teatro rabbinico . Uno dei pia eleganti poeti moder-
ni e stato R. Jehurla Arie , detto comunemente Leone di Mo-
dena , e questi, oltre molte altre poesie, voile comporne una 
singolarmente bizzarra , 	cioe 	un 	ottava rima in parole ebree 
ed italiane , quale si ritrova nel suo Galuth Jehuda, o &bra-
vita di Giuda (*). Efraimo Luzzato di Trieste passato in In-
ghilt'efra ha stampate le sue poesie in'Londra nel 1768. ,- e fra 
queste una traduzione della Primavera del Metastasio , a sug-
gerimento del quale Isacco Luzzato fratello di Efraimo tradus- 
se in versi ebrei la canzonetta : 	La liberta 	a 	Nice . Quest/ 
ed altri componimenti 	poetici provano 	che 	P ebraica poesia 
non e tanto ristretta , come sembrano indicate le classi spiega-
te da hen Chabib, e che ha avuta tin estensione molto mag-
giore che non si crede comunemente . Ma 1' use pad pia uni-
versale di detta poesia e stato negl'inni , ne' cantici e nelle lo-
di di Dio , negli encomj dei principi , nella celebrity degli av- 
venimenti ' e 	dei fatti 	pia 	illustri , 	nelle 	istruzioni 	morali 	e 
scientifiche e, cio ch' e secondo it gusto orientale , negli enig-
mi . Se Emanuele e qualche altro si 6 divagato a profani argo- 
menti , cid non e stato che con iscandalo delle sinagoghe , 	e 
senza poter servire di saggio del genio dell' ebraica 	poesia ; 	e 
chi ha tradotto Ovidio 	e 	Metastasio, chi ha dato un saggio 
arammatico, chi ha fatti altri strani componimenti , si 6 rivol- 
to 'a tale esercizio per un 	solo 	capriccio 	e 	per 	una poetica 
bizzarria , non per seguire P indole della poesia 	rabbinica . 	II 
gusto rabbinico e parimente assai somigliante all'arabico: anti- 

Tom. II. 

(*) 	Addurra qui due versi soltanto pet 	,'Mr 51.1 11.11N .,012  . 075,v zw  t73  
far vedere questa strana invenzione • 	 Co/ro v' a 1' uom ; cost °retina ii cielo . 

;11 "IVIN • DO rib /1ti Tilt:,  ;137 	In questa guisacolle parole medesime fete egli 

Chi nasce , muor: oinse i the passo acerbo • 	ad no tempo un ottava ed ebtea ed icaliana , 

   
  



42 	 BELL'E LETTERE 
tesi , equivoci , giuochi di parole , metafore , iperboli , gigan-
tesche.espressioni 5  ed un certo accozzamento di frasi scrittura-
li formano lo stile che maggiori applausi riscuote dagli Ebrei. 

- Ma nondimeno i loro -poeti serbano alquanto maggiore sempli- 
citA, 	e 	naturalezza 	che 	non 	fanno 	comunemente 	gli Arabi : 
pie' uniti in familiarita e dimestichezza cogli Europei , hanno de- 
posto alquanto del fuoco 	orien tale , 	e 	si sono adattati al gu- 
sto delle nazioni 	colle quail convivono . 	Il som:no rispetto ed 
it continuo studio della scrittura 	ha 	arricchita, 	la 	fantasia 4  dei 
poeti ebrei d' irnmagini 	e di espressioni scritturali , ed ha loro 
ispirata onestA. e decoro , 	tenendoli sempre lontani dagli amo- 
reggiunenti 	e 	dalle -oscenita ; 	ed 	in questa parte sono certa- 
mente assai superiori non 	solo agli Arabi , ma a tutte le altre 
nazioni. Ma la ristrettezza della rabbinica poesia non e da por- 
si in. paragone coil' ampiezza dell' arabica ; 	ne 	puo vantare in. 
verun ramo tali bellezze , che debba chiamare l'attenzione di 
chi ricerca i progressi della 	poesii , se non per vedere i frutti 
prodotti dalV arabica . 	 . 

23  Figlia pafimente dell' arabica poesia pud in qualche modo 
Provenzale ' dirsi la provenzale,, benche di gusto e di genio molto diversa 

dalla rabbinica . Inni , cantici e Lodi al Signore ed agli uomini 
illustri ,, 	componimenti 	didascalici 	ed istruttivi formavano 	it 
maggior nerbo -  dell'ebraica poesia ; mentre tali poemi poco an- 
davano 	a 	sangue dei 	ProVenzali : questi al contrario afnavano 
grandemente le poesie galanti e satiriche , le quali detestate era-
no, o almen certo poco seguite dagli Ebrei . Ma coil' arabica 
poesia convertive, talmente la provenzale ,- che 	puo 	a 	ragione- 
considerarsi come n'ata da quella ; 	e not abbiamo altrove ve- 
duto (a) quanta sia la somiglianza che passa non solo fra la 
poesia arabica' e la provenzale , 	ma fra 	i 	poeti eziandio dell' 
una e delraltra nazione . Ma la poesia provenzale, benche mot-
to pii: coltivata che la rabbinica, resta sempre un trattenimen- 

,, 
(a) 	Tomo I. capp. IX. XI. 
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to onorato ed un esercizio piacevole , non forme mai una pro-. 
fessione letteraria ed un occupazione erudita , quale era pres-
io gli Arabi e gli Ebrei . Signori , principi e personaggi distin-
ti net politico e nel militare erano comunemente i poeti che 
facevano risuonare dappertutto la poesia provenzale ; ma uomi-
ti di lettere, persone erudite , professori o dottori non si leg- 
gono registrati nei cataloghi dei poeti : 	c 	se trovasi qualche 
anonaco 	o 	qualche vescovo , questi sono si pochi ,. che non 
giungono al numero delle donne che, professarono tale scien-
za . Pochissimi sono quei poeti , nelle cui vite leggasi , secon- 
do la frase di quei tempi , 	avere 'imparate le lettere e saper 
leggere , e nessuno a mia.‘ notizia 	se ne 	trova che siasi reso 
celebre nella repubblica letteraria per la fama delle sue opere. 
Io non lodera la poesia arabica., e la rabbinica , perche amen- 
due 	contano fra 	i loro professori 	i 	norni 01 tispettabili di 
quelle nazioni : io non dire , 	che is provenzale avesse potuto 
guadagnare gran fatto nelle mani dei dottori 	di filosofia e di 
leggi , e di quanti allora passavano 	per. letterati ; ma 	egli 	e 
ben facile a congetturare che un arte divisa da ogni studio e 
da ogni professions letteraria , un arte abbandonata a persone 
rozze ed imperite , un arte presa .soltanto per trastullo ,cle'gran-
di , non potea mai giungere ad,acquistare gran raffinamento e 
perfezione.. Infatti appena la poesia fu maneggiata da"clotti ita-
liani Dante e -  Petrarca ., vesti subito nuovi colori •ed acquisto 
nuove grazie ; ma, mentre restO confinata nei Provenzali e fra 
persone militaxi e signori di mondo , non alzo mai it volo , ne 
pore venire alla dovuta dignita . Pochi pensieri volti 	e rivolti 
in mille f.ogge diverse , e nessuna moire felice , espressioni bas- 
se e volgari, nojosa monotonia 	ed insolfribile prolissita , versi 
duri e difEili , rinle strane e stentate , sono le 406 che gene- 

	

ralmente accompagnano le provenzali• poesie . 	I: abbate Mil- 
lot (a) le divide in galanti x .storiche 1  satiriche e didascaliche; 

(a) 	Disc. prelim. V. 
- 	 f 2 
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ma dice 	poi 	che queste ultime sono assai rare , e tutte ridu- 
consi ad alcune massime di morale e ad alcune istruzioni date 
ai giovani cavalieri ed alle dame , 	ai 	poeti ed ai giullarl. Le 
canzoni e le elegie amorose formano la maggior parte dell'irn-
mensa folla di quelle poesie . I serventesi erano parimente mot-
to usitati , e servivano qualche volta a narrare un illustre into 
e celebrarne r eroe 1 	ma pia comunemente si adoperavano hi 
biasimo 	 e satire di azioni 	e 	di persone poco grate ai poeti . 
Trovansi 	in oltre fra le„provenzali poesie alcune pastorali ; che 
altro non sono che brevi dialoghi del poeta con una pattorel-
la , senza avere molto riguardo alla natura e alla verity . Pau- 
let (a) e la sua pastorella ragionano degli affari 	politic/ 	dell' 
Europa : questa parla dell'infante don Pietro di 4ragona e di 
Odoardo d'Inghilterra, come se fosse iniziata nei misterj del ga- 
binettO: 	Gerardo Richier 	s' inter-tiene 	con 	una pastorella da 
lui per caso trovata , e questa mostra ben tosto essere al fat- 
to 	degli amori di lui. colla sua Bel-depart . Vi sono altresi al- 
cune novelle 5  tra le quail meritano luogo distinto due di Pie-
tro Vidal , scritte con piacevole naturalezza e semplicita . Ma 
i Componimenti pia famosi 	del Provenzali sono le rinomate le- 
ro 	tenzoni , nelle quail due o pia poeti fra loro contendono , 
e .Canno spiccare 11 for pronto-ingegno, l'erudizione e 1' estro 
poetic° .- Le corti e le•grandi assemblee iervivanb comunemente 
di teatro a -tali contese poetiche ; 	ed i,  signori pia nobili e le 
dame pia ragguaidevoli si preridevano per giudici in queste li-
ti di spirito'. La celebrity. di tali tenzoni venue ognor pia acre- 

- scendo , e giunse a segno che .si penso a formare un" gravissi- 
'no tribu-nale per renderne pia solenni le decisioni : e siccome 
queste poetiche dispute versavano comunemente intorno a que- 
stion/ galanti 	ed a problemi risguardanti 	1' amore ; 'cosi it tri- 
bunate 	the le giudicava• ebbe it nome 	di corte 	o parlamen,  
to di amore, ed arresti di amore furono parimente chiatnate 

(a) 	Hist. des ttoubadonts tonic) III. 
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It decision'. La citta di Aix , 	come capitale 	della Provenza 1  
fu 	la prima a godere l'-onore di si riguardevole parlament° . 
Avignone, corte del papa, non doveva rimanere in si fatto ono-
re inferiore ad alcun' altra citta; e Fanetta di Cantelme, zia, 
della celebre Laura del Petrarca , vi eresse un altra corte di 
amore , 	che niente cedeva . a 	quella di Aix . 	I papi, stessi si 
facevano protettori di quel parlamento , e si mostravano paghi 
di avere nella for corte si 	lodevole 	istituzione . 	MarKiale di 
dIve-nia nel 1480. fece Una compilazipne di arresti di amo- 
re, 	e ne pubblica cinquantuno , i quali al principio del seco- 
lo susseguente furono .nell' idioma spagnuolo tradotti da Diego 
Graziarz . NC anda guari che Benedetto Curio fece un cru- 

' dito cornmentario di tali arresti , 	e 	che altri su' nuoui dritti 
ct amore, sul Cupido • giurisconsulto , 	e 	su altri argomenti si- 
mili impiegarono 	le loro fatiche 	(a) . 	pill interessanti 	e 	pill 
onorifiche alla provenzale poesia dovranno essere le notizie del-
la compagnia del Gal saber e dei Giuochi florali. di Tolosa , 
i quali rinnovavano in' qualche 	modo i certami poetici 	degli 
antichi, e si possono riguardare come la prima accademia pub- 
blica 	di poesia 	che 	siasi 	istituita 	dagli Europei ., Vi era 	in, 
Tolosa una compagnia 	di sette poeti i quali, seguendo 1' an- 
tico costume degli altri trovatori , si radunavano le domeniche 
in un giardino per recitare le loro poesie : questi dunque 	fin 
dal 1323. pensarono a stabilire una pubblica accademia pel pri- 
mo giorno di maggio , 	nella quale;  una violetta di oro si di- 
stribuiva per premio a chi la, migliore coinposizione avesse re,  
citata , 	e 	mandarono 	a 	questo fine invito generale a tutti i 

' 	poeti . 	Infatti 	nel detto giorno dell' anno 1324. gran folla di 
poeti concorse a quella adunanza per recitare i loro componi- 
menti , 	e 	conferito fu it premio della violetta di oro ad Ar- 
naldo Vidal, it quale in quell'anno medesimo venne fatto dot- 
tore della gala scienzcz, per una novella canzone che compo- 

(a) 	'Vali Nostradamus , Fouchet, e per tacere mold alai Moroi att• Troubadours . 
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se a Nostra Signora . Col tempo poi al sette fondatori succei-
sero altrettanti mantenitori , e se ne forma un autorevole tri-
bunale , e net 1356. si fecero leggi, che vollero chiamare I F 
gi di amore, 	per is distribuzione dei premj , 	e 	pel regola- 
mento 	dell' accademia, .ed alla violetta di .oro due fiori di ar- 
gento , gelsomino e gaggia , si aggiunsero per due altri premj ; 
destinando la violetta alla miglior canzone , il gelsoniino al pia 
sublime serventese , o alla piii bella canzonetta pastorale od al- 
tra simile , ed ally, mig,tiore ballata is gaggla . 	Noi non possia- 
in° seguire distintamente tutta la storia di .quella poetica isti-
tuzione: la Faille nei suoi Annali di Tolosa (a) ne porge 
Flit 	minute notizie 1  e riporta it registro dell' archivio di detta 
citta , dove esposti sono it poema d' invito e tutti gli atti che 
risguardano si celebre istituzione ; ed it Basterospesse volte ne .  
parla , 	e gran parte di dew

\ 
 atti adduce, ed illustra 0). 	Ma 

questi premj , questa protezione e quest' impegno non bastaro- 
no a tenere in piede la cadent& provenzale poesia , 	ne pit' si 
poterono rimettere in onore i 'trovatori giaciuti gib, in abban:. 
dono . La poesia provenzale ebPe d' uopo di cercare onorato 
asilo nella CatalOgna 1  ove , come abbiamo detto altrove (c), 6 
assai probabile che abbia avuta la culla . Verso la fine del se-
colo decimoquarto Giovanni I. re di Aragona , motto diletto 
prendendosi di poesia e di canto , volte introdurre in Barcello-
na un accademia della Gaja scienza, e non istitne men dice-
vole alla sua grandezza e maesta it mandare un ambasciata al 
re di Francia, per ottenere da lui alcuni aecademici di Tolosa 
che la stabilissero in Barcellona . 	E infatti ne ottenne due , 	e 
si Conde con applauso di tutta la corte un nuovo concistoro o 
collegio ad onore della poesia ..Questo ?ere non gode di trop- 
po stabile consistenza; 	ma nel seguente secolo dopo la morte 

(a) AU' anno 13.23. 	 (c) 	Tom. I. c. XI. 
(b) Crusta prov. Voli Gugl. Molinier , 

v. 111aatenitori , v. Trovatori . 
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del re don-  Martino venue in decadenza , ed alcuni mantenito. 
ri trasferitisi a Tortosa nella stessa Catalogna , si sforzarono di 
cola stabilirlo , ne essi pure ebbero troppo felice riuscimonto . 
11 celebre don Enrico di Villena essendo at servigio del nuo- 
vo re di Aragon Ferdinando , 	ed avendo, si universale fama 
di poesia e di scienza , fu scelto 	per prefetto di quell' accade- 
mia , ed ardentemente si prese a petto-  it suo iistoramento . Al- 
lora compose egli 	it suo libro intitolato La Baja scienT.al del a 
quale or non abbiamo a nostra notizieche alcuni assai lunghi 
frammenti , pubblicati chit' erudito Don Gregorio Majans nel-
le sue Origini della lingua spagnuola. Questi pera ci danno 

, 	abbastanza a vedere che 	detta opera 	non conteneva, soltanto 
it rituale , diciam 	cosi , 	di 	quell' accademia , 	del concorso e 
della collazione del premj , ma oltre di quest° molte regole e 
molte istruzioni grammaticali e rettoriche abbracciava , e, 'sin- 
golarmente per la poesia era una vera arte poetica , 	e 	perci6 
veniva da alcuni detta arte- di trovar . Dopo la morte' del Vil- 
lena fa scritta un altra` gaja-  scienza , 	di cui, si conservano al- 
cune copie manoscritte col titolo di Gaja di Segobia. Ma then-. 
te bastO per rimetrere in piede raccademia barcellonese, c sena- 
pre pia vennero decadendo le sue 	poetiche 	esercitazioni. Ma 
nondimeno i poeti provenzali, che pia universalm,ente sieno co-. 
nosciuti per 'aver avuto pia yoke I' onore . delle 'stampe , sono 
appunto del secolo decimoquinto , quando Ia provenzale poe-
sia non era pia conosciuta nella Flancia . Ausias. March di.Va-
lenza , che fiori verso la meta di, quel secolo, pu6 a ragione 
chiamarsi it Petrarca dei Provenzali , e 	le sue rime alla. viva 
ed alla morta Teresa sono state parecchie "volte ristampate , 
commentate , tradotte 	e celebrate non solo dagli Spagnuoli 1  

' ma dagl" Iraliani e da altre nazioni . Se .4usias March si pug:1 
chiamare 41 Petrarca dei Provenzali , un suo contemporaneo 
Giovanni Martorell, viene detto dal Bastero it loro Boccac- 
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cio (a); ed it suo tirant lo blanc deve avere it primo luogo 
tra le prose provenzali, 	come 	tra 	le 	toscane it decamerone. 
Mello stesso secolo, 	benche 	alquanto pia giovine di 4usias 
March 5  scrisse Jacopo Roig parimente di Valenza, la cui ope- 
ra poetica , detta da alcuni cadolada , 	di consigli dati al gio- 

. 	vani per fuggire i lacci 	e le frodi &Ile femmine , ed abbrac- 
ciare un salutare regolamento di onesta vita , e stata pia e pia 
yokes sino nel presente secolo data alla stampa ed illustrata coi 
commend di uomini gal (b). Io non so se it Bembo (c) si 
sail lasciato trasportare dalla sua eloquenza per pia accrescere 
al decadimento della lingua e della poesia provenzale nella Fran-
cia , quando dice della fine del secolo decimoquinto „ che ora 
„ non 	che 	i 	poeti .si 	trovino 	che scrivano provenzalmente, 
25  ma la lingua medesima 6 poco meno che, sparita , e dilegua- 
,5  tasi dalla contrada . . . . ne senza molta cura e diligenza e 
1, fatica si possono ora ben intendere le Joro antiche 	scrittu- 
„ re . Senzache eglino a nessuna qualita di studio meno inten- 
„ dono che al rimare e alla poesia „ . Non so , dico , quanto 
it Bembo abbia esagerato in 'tali espressioni ; ma so bensi che 
all'opposto in Valenza e nella Catalogna fiorirono in tutto quel 
secolo mold scrittori illustri in verso ed in prosa , e che segui- 
tarono .eliandio nei susseguenti fino al principio 	del 	passato , 
quando morl it dottore Vincenzo .Garda rettore di Balfogona, 
e con lui si pue dire estinta ,e 	sepolta la poesia provenzale . 
Questa nella lunga serie di secoli dall' undecirno sino 	al deci- 
mosettimo , in cui non interrottamente si 	e 	fatta sentire 	con 
piit 	o 	meno applauso , 	non ha formati esemplari da studiarsi , 
dai posteri , 	ne puo vantare poeti che sieno da prendersi 	per 
modelli in verun genere di poesia . La vera sua gloria e l'ono- 
re di cui va ella fastosa e lieta , 	'e it considerarsi madre della 	' 

. 	 . 
(a) 	Pag. rob. 	 (c) 	Pros. I. 
(6) 	Vedi Cerda Not. al Canto del To.. 

ria nella Diana di Egidio Polo . 
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volgare poesia delle altre nazioni , ed it vedersi attorno cresce- 
re le sue figlie alla pit't sublime nobilta . Crede it Baster° , 	che 

• la prima grammatica di lingua volgare fattasi 	nell" Europa 	sia 
fa provenzale , di cui si conserva un 	codice nella biblioteca 

	

" Laurenziana , 	e probabilmente ne saranno stati ancora i pri- 
mi 	dizionarj 	l' onomastico 	ed 	it 	glossario 	di detta 	lingua, _ 
.citati dal Redi (a) e conservati nella medesima biblioteca . Ma 
venendo particolarmente alla poesia, 	qual 	arte poetica si tro- 
verl 	nelle lingue volgari  che non sia;  e!' inferiore 	antidiita all' 
arte 	di trovare di Vidal.' di Besalit ? Di questa parlano due an- 
tichissimi testirrionj , 	don Enrico di Villena nella teste 	citata 
Gaja scietqa, 	ed i.1 (marchese 	di Santillana nel prologo dei 
suoi proverbj . II Redi (I)) cita ii. codice .di detta, opera, -che 
si conserva. nella Laurenziarta , ed it Bastero in varj luoghi del-
la sua Crusca proven are (c) ne riporta alcuni frammenti , Nic- 
cola .4ntonio.  non ha potutd rintracciare „il tempo 	in cui fio- 
rl questo scrittore , 	e 	to,  ripone fra. quelli d" incerta eta . 	Ma 
io credo the questo Raimondo Vidal 	di. Besalit. abbia fiorito 
al principio del 'secolo decimoterzo 1- 	e 	sia quel de,sso 	che ii 

illillot (d) Chiama Raimondo Vidal di Besaudun .'Confessa it 
Millot non avere di lui veruna notizia, e s'iriduce nondimeno 
a crederlo figliuolo di aftro trovatore Pietro Vidal di, Tolosa, 
e nato in Besaudun, picciolo paese della Provenza, ove forse, 
ei dice , 	Pietro avra 	dimorato_. • Queste congetture ,' come 
ognun vede , sono troppo vane ed incerte , ed indur non pos-
sono la piit leggiera probability . Anzi sembrami di scorgere ro-
rigine del. nome di Besaudun aggiunto da Mil/ot al Vidal nell' 
equivoco di N iccola Antonio 1-  it quale lo chiama di.  Besauduc 
in vece di BesaRt . lo dunque vedendo .che, qtfesto Raimondo - 
Vidal non mostra mai di essere. nato .o vissuto nella Francia ; 

Tom,. II. _ 	g 
(a) AnnOt. Ditir. 	 (c) 	Pap 5. ed altr. 	- 
(b) Annot. Ditir. 	 (d) 	Tom. III. 
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ma che all'opposto in una novella dice di essere stato alla cor- 
te di Alfonso IX. re  di Castiglia, 	e 	nell' altra ci si presenta 
come alloggiato nel castello del catalano Ugo di Mataplana, 
ed osservando che con somme lodi magnifica i 	pregi nobili e 
le caValleresche virtu di questo Ugo , sino a farlo scegliere da-
gli stessi Francesi per giudice in una lite galante , penso pote- 
re piit• probabilmente 	congetturare 	che 	catalano sia 	egli sta- 
to , non provenzale , noto gia e celebre al principio del secolo 
decimoterzo , 	quando regnava Alfonso IX. in Castiglia, 41011 

figlio di Pietro, di 	cui sappiamo bensi amori , 	pazzle - e 	un 
matrimoni6 contratto .nell' isoli di Cipro con una ch" ei folle-
mente credeva irnperadrice,; ma ne ci• e nota la sua dimora in 
Besaudun , ne 	certo aver potea un figliuolo che fosse, giA co- 
nosciutq sotto ii regno di Alfonso IX. E riflettendo alla somi• 
glianza dei -nomi Besaudun e Besala , 	e pia ancora Besauduc, 
credo poter avanzare , non senza qualche probabilita , che Rai-
mondo Vidal , autore delle-. due Novelle riportate da Millot e 
di altre poesie, in una di dette novelle citate , sia Vidal di Be-
sala non. Besaudun ,- e-  che it Vidal di Besalii au tore dell' arte 
di trovare .1  di cui non -sa rintracciare retA Ariccoith .dritonio , 
abbia fiorito al principio del 'dechnoterzo secolo al tempo 	di 
Zlifoilso` IX. di Castiglia e di Ugo di trataplatza-,. morto in-
guerra contra i Mori nel 1-1.9. Dopo ii Vidal scrisse dell'arte 
poetica Goirredo di Foxcl catalano , mOnaco Nero , e dietro a 
Lai Berenghieri di Troia di Majorica , it quale fece un libro 
delle figure e dei colori dell' orazione . Questi vengono ximern-
brati dal march-ese di Santillana , non meno che da quel di 
Villena, it quale aggiunge a queiti un cotale Gagliebno Vedel 
pin. di MajoriCa 1  the scrisse al medesimo fine un libro col ti-
toio Stimma vitaling. Nel 1371. Jacopo March valenzano com- 
pOse it rimario provenzale , 	da not altrove accennato , 	di 	cui 

, ha data notizia don Tommaso Sanchq -nella sua Raccolta di 
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poesie castigliane , anteriori al secolo dedimoquinto (a), e , 
dice essere non solo Timario , ma eziandio arte di trovare, ove 
Mlle regole poetiche uniti sono gli esempj delle poesie . Il Re-
di spesse Nolte cita (b) un rimario provenzale , che si conser-
va manoscritto nella Laurenziana , it quale dai passi addotti dal 
Redi sembra un lessico provenzale latino, non meno che un 
rimario . Il medesim.  o Redi cita P arimenie tin vocabolario to-
losaao , it quale forse sara -stato altresijimario . ,In Francia l'ac-
cademia di Tolosa, o a suo nome if segretario di essa Gagliel. 
mo  Melinier,  , nelle leggi formate per la distribuzione de'pre- 

- mj 	e pel regolamento dell'accadernia , diede parimente alcune 
regole per la 'poesia : Molte pitl ne diede nella sua .Gaja scien- 

. to it lodato Villena; e la Gaja di Segobia, oltre alcuni pre-
cetti poetici , conteneva una selva di rime perfette ed imper-
fette . Ma tanto basti degli arabi poeti, dei rabbini e dei pro- 
venzali : 	la gratitudine.  che .profeyare 	dee la nostra poesia al- 
la provenzale ed alt arabica ,, esigeva da not it fame qualche 
particolare rimembranzai 	e 1' intima 	unione 	ond' e stretta 	la 

rabbinica coll'arabica, non ci permetteva di separarla da que-
sta ; ma la imyerfezione in cui sono ritnaste torte 'e tre, non 
avendo prodotti capi d' opera da propagare i confini dell' arte, 
ne veri model :da. proporre all' imitazione , 'ci/ dispensed. 	dal 
chiamarle distintamente _ad esame net rintracciare che 	faremo 
in ogni sua cruse particolare i progressi •della poesia: "-e 	data 
cosi una, breve notizia. della poesia di 'quelle tre lingue 	diver- 
se , ci asterremo dal .  ferir piii oltre l' erudite orecchie del let-
tori coi disgustosi nomi di quej poeti . 

Abbiamo finora uditi i primi accenti e le balbettanti voci -♦ 
della volgare poesia : ascOltiamo ormai tin' poco it vigoroso suo-
no della virile sua eta , e seguiapola nell'Italia, dove comincia 
a spiegare tutte le ricchezze del dolce suo canto . Qualunque 

g 2 

../(aIere3 . 

(a) Tom. 1. S.  132, 	 tippet. Ditit. 
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sia stata la provincia onde trasse la sua origine 	1' italiana poe- 
sia , per quanto deboli vogliano dirsi 	i 	primi 	suoi passi , 	ella 
certo si vidde-  nella: Toscana al principio del secolo decimoquart 
to calcare con fermo piede le scoscese time di Pindo . Dante 
6 Petrarca si fanno anche oggidi venerare , non tanto come i 
padri , quanto come i veri maestri della poesia ; ed it Petrar- 
ca singolarmente condusse tant' oltre la dolcezza 	e 	la soavita 
della lingua,. l' armonia re la tornitura del verso, 	che nesfuno 
in 'tanti -secoli 	l'ha 	potuto finora sorpassare. L'esempio di que- 
sti due grandi uomini rimase infruttuoso per molti anni; 	non 
solo nello stesso secolo decimoquarto , ma neppur nel seguen- 
te 	non 	sorsero 	eccellenti . poeti che 	ardissero gareggiare con 
quelli ; anzi di tutto -il secolo decimoquinto si contano appena 
il' Conti , 	it 	celebre LbrenTo 	it .111agnzfico ed H Pol4iano, 
che 	possano meritare la . lettura dei poster; . Ma scaturi poi nel 
decimosesro una copiosa vena di acque castalie, che valse a fe- 
cond-are 	tutti i. campi dell' italiana poesia . Allora la lirita eb- 
be un si numeroso e nobile seguito d' illustri poeti , che appe--
ma fra .1"immensa folla distinguere si porevano i Beni& ' , i 11101-
za', 1 Casa, i Costanzi , i Carl. ed altri sl rinomati campio-
ni dell'italiano Parnasso . Allord la drammatica, lasciando le vol- 
gari farse ed i puerili trattenimenti , 	fece i. suoi sforzi 	per ri- 
.chiani are 	sul teatro italiano it coturno 	ed it socco' greco , 	ed 
introdurvi it buon gusto . Allora la didascalica incontro 	i 	pig.' 
fedeli imitatori del gran Virgilio. Allora la ' burlevole e mall- 
gna 

 
satira , allord la- 	buccolica e la pastorale, 'allora tutti i go- 

- nevi di poesia furono con moltp ardore coltivati ; e not vedre- 
rno qunnti vantagii abbia ciascuno di essi 	ricevuti 	dagli 	stud] 
degl' Italiani . L'- epica singolarmente venne per la _lor opera a 
si alto,  grad() di dignity , che nessun altra nazione ha mai po- 
tuto uguagliarla ; 	ed un ..eiriosto ed -un ,Tasso non si trovano 
fregiare gli annali poeti-Ci di alcun popolo fuor dell'Italia . Ma 
appunto dopo questo innalzamento comincia a decadere ; e le 

	

, 	i' 
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muse italiane, capaci di destare invidia col loro canto alle gre- 
).che e alle romane , cambiarono stile, ed in bocca al Marini, 
a1l4chillini ed al Preti, in vece -della naturale armonia e del- 
la spontanea soavita. , 	fecero sentire .r effemminatezza e 1" affet- 
tazione ; e i meretricj lezzi succedettero alla matronale maesta . 
Non che alcuni poeti non. si levassero anche in quel tempo 	a 
conservare 1' onore della buona poesia,- e puo dirsi con piena 
verity non essersi mai veduta l'Italia siornita di eccellenti can- 
tori degni dei secoli pia felici ; 	ma 	fa garrula folla delle im- 
pronte corn' acchie soffocava i dolci accenti dei canori cigni , e 
i mold seguaci del nuovo gusto soverchiavano i pochi ch' era-
no rimasti amatori -fedeli dell' aurea antichita . Per buona sorte 
del gusto italiano , quel male non ebbe lunga durata ; e lo stes-
so secolo che lo introdusse con tanto applauso , lo vidde sban- 
dire con vitupero . 	1.," Arcadia 	di Roma e stata ,.in gran 	parte 
lo stromento felice di questa salutare riforma ; e la poesia ita- 
liana dovra. professarle perpetua 	gratitudine per 	si importante 
servigio. La celebre regina Cristina, radunando in Roma ad 
una privata accademia i pie' nobili poeti che allora fossero in 
quella citta , diede eccitamento ai romani ingegni, per seguire 
le vie allor abbandonate dalla turb.a poetica, ma prima calca-
te con tanto onore dagli antichi . Galati , Zappi e qualche al- 
tro fecero sentire in Roma versi 	italiani 	degni •del 	secolo.  di 
Leone. La Toscana avea saputo , in mezzo alPuniversale corrom-
pimento , mantenere alcuni avanii del . sano. gusto.. Il Redi ,, 41 
Maplotti ed it Filicaja hanno lasciati monumenti della to-
scana felicity nel tempo stesso della depravazione di tutta 1' I- 
talia . 	Il 1VIaggi .ed it iemene.,dall' altra 	estremita dell' Italia 
procurarono di richiamare sul buon sentiero gli smarriti poeti , 
e gl' indussero a Camminare sull' orme del Petrarca, 	del Ca- 
sa , del Costaqo 	e 	del saggi scrittori del secol d' oro . 	Cosi 
alla fine del . passa to secolo si comincib gia 	a 	muovere 	guerra 
al corrotto gusto ed a• ristabilire it buono nell' italiana poesia , 

   
  



$4, 	BELLE 	LET-TERE 
che per tanto tempo gli aveva fatta lieta 	accoglienza . Ma al 
principio di questo secolo uomini di maggior peso applicarono 
le rispettabili Toro mani al glorioso compimento di questa no-
bile impresa . 4postolo Zeno, Gravina, Lazzarini, Matfei, 
Muratori tutti o cogli esempj o coi precetti promossero it ye. 

"ro gusto , e ne sbandirono it falso . II Manfredi ed i Zanot-
ti, e tutta la scuola bolognese sono parimenti benemeriti dell' 
onore della poesia ..II Fritgoni, it Grand l i, it Bettinel4 i, it 
Varani, it Savioli, it Parini, it Cesarotti , it Bondi , it Mon-
ti e mille altri, che troppo lungo sarebbe il rammehtare distin. 
tamente , hanno finora tenuta 	e 	tuttora tengono in piede la 
buona poesia. Il 'Metastasio in oltre 1-ha arricchita di un nuo- 
vo splendore., 	levando. P opera italiana 	a 	tal eccellenza, che 
possa non senza qualche ragione mettersi al Eanco della trage-
dia francese . ,Per altro verso ii Goldoni ha recato qualche no-
me al -team).  italiano ; e le sue commedie , se stare non posso- 
no 	a 	fronte delle migliori franceSi , sono nondimeito le prime 
italiane che abbiano rneritata l' erudita 	curiosity degli 	stranie- 
ri'; 	ed it Goldoni e 	it comico italiano che .viene citato con 
onore dagli ' stessi Frances.  i. cosi la poesia italiana , grande, si 
puo 	dire, 	dallo stesso 	suo.nascere, 	ha poi sofferte varie 	vi- 
cende ;. ma ha saputo cOnsenirar sernpre it suo buon nome , e 
si e fatta rispettare da tutte le 	altre 	nazioni . ,....  

Q1 Spigniaola . 
La prima lingua europea, dopo l'italiana , che abbia sapu-

to ritrarre Le vere bellezze della poesia, e stata senza contra-, 
sto la castigliana . Noi abbianio ettove veduto che gli Spagnuo- 
li , 	sino 	dal clecirno o clan' undecimo's setolo, 	coltivarono 	la 
poesia ,. e che, alcuni versi di Gon:calo de Iletmigue3: ed it poe- 
ma  del Cid sono 	i 	primi componiMenti di poesia spagnuola 
da not conosciuti . II Berceo nel duodecimo 'secolo rece mag- 
gior esattezza 	e 	regolarita alla versiqa.zione ; 	nel '-che 	fu se- 
guito da Giovanni LorenTo. Segura, o chiunque fosse 1' auto-
re del ,poema di illessandro. Nei susseguente ii re ,eilforzso X. 
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arricchl di nobili immagini c di alti pensieri la poesia, e sin- 

	

golarmente , nel frammento che abbiamo del libro dei Lqinzeri, 	, 
q o Querellas , fece sentire una tale sublimiti, che non ha da 
intridiare 	alle grandiose espressioni del celebre Dante a lui po- 
steriore . A tempi di questo e .del Petrarca-, nel principio del 
secolo decimoquarto , scriveva nella Spagna Giovanni RuiT, ar-
ciprete &Him, sotto it qual titolo e. pia conosciuto , e men-
tre Dante tuonava colla sua divina commedia , maitre incan-
tava Petrarca coi suoi amori , egli scilerzava in Ispagna con_ 
amene e lepide burle , ed introduceva nella poesia le piacevoli 
invenzioni ed i leggiadri giuochi , -che non crano ancora in es- 
sa tonosciuti . Grazioso e it silo poemetto 	che 	contiene 	una 
specie di combattimento del carnevale colla quaresima , dove , 
con ben condotta favola e con ingegbosi episodj, ha dato il pri-
mo esempio di giocosi poemetti che si conosca in lingua vol- 
gare. Bello e it vedere quanto ingegnosamente segua i 	carat- 
teri dei personaggi . allegorici 	di 	don Digiuno, 	don /!more, 	- 
donna Carne e simili altri . Nella Paleografia Spagn uola se ne 
riporta, un frammento del ricevimenio fatto_a don .Elmore , it 
quale spira una tale amenitA d'immagiriazione. e ricchezza d'idee 
e di espressioni, che soramente vi si- desidera maggior coltura 
di lingua ed armonia di versi, per 	collocario nella class& dci 
magistrali e classici componimenti. Pon 770771MaSO Sanchez neI 
primo tomo della sua lirtCcolta (a) -da" notizia di questo poe-
ts, e posteriormente altresi ne ha parlato un inglese viaggiato-
re nelle Lettere che ha scriste , ,sult" origine -e as i progressi 
della poesia in Ispagna (h) /Few.  ndo  fu di poeti. spagniroli 
it secolo decimoquarto , e -molto pia it suteguente . Basta ye-
dere soltanto qu'anti se ne riportano'nella ratcofra del Buena, 
di cui ci da notizia' it Castro nel -Primo tomo della Bildiote-
ca spagnuola, per conoscere quanta fosse la piena dei poeti , 

(a) 	S. IA c seg. 	 (6) 	Let. 	from. an Engl. 	'fawner in 
Spain etc. Lend. 1781. 

   
  



56 	 BELLE 	LETTERE 
che innondo in quel secolo 	tutta 	la Spagna . Fra questi pero 
meritano particolare rimembranza Giovanni di Menu ed it mar-
chese di Santillana. Vedonsi gia elevatezza e brio poetic() net,  
le composizioni del Mena , 	delle 	quali quella che ha per ti- 
tolo II labirinto, 	e 	piena di nobili e grandiose immagini, e 
di t ublimi ed energiche espressioni . L' altro suo poema intito- 
lato L' incoron,nione, che 	prende per assunto la corona po- 
sta nel Parnasso dalle muse e dalle vim!' su la fronte del San- 
tillana,'ha 	in 	oltre it merito 	di una 	felice 	invenzione , che 
non era troppo comune ai poeti di quell" eta . 	E se it Mena 
avesse ottenuto it pregio di una lingua pill ingentilita e di una 
pia, dolce ed armonica versificazione , potrebbe 	a 	ragione non 
solo stimarsi it pia, gran poeta 	del 	secolo decimoquinto , ma 
.mettersi al fianc'o dei pia. celebrati di 	tutti gli altri . Del mar-
chese di Santillana dice Fernando d' Errera (a), che s' in-
golfo avventurosamente in un mare sconosciuto 1  e ritorno al-
la sua nazione colic spoglie di pellegrine ricchezze, e che com-
pose sonetti .degni di venerazione per la giandezza dell'autore 
che li fece 1  e per la luce ch' ebbero nell" ombre e nella con- 
fusione di quei. tempi . E 	certo it sonerto endecasillabo , 	ch' 
egli riporta , 	 e pei -seiltimenti e per l' espressione era ben de- 
gno di tempi, pia lieti; 	Ne men. singolare dee 	riputarsi 	per 
quella eta la sua, canzone.  intitolata .Ouerella de 	4mor , 	che 
adduce it Sanclic (b), siccdthe piena di dolceiza e cringe-
gno . Ma tutti s  questi non -erano che leggieri, abbozzi del ma-
gnifice "quadto ,-chepreparava alla Spagna la poesia pel secolo 
declmosesto . II Boscansi pal zhiamare it primo poeta del nuo-
vo gusto ; poieke ,*come dice di lui l' Errera (c), quantun- , 
que 	da principio-imita it pianò   stile e i sentimenti di 4usias 
March , ardl poi di acconciare le gioje del Petrarca al suo non 
troppo elegante abito ,- Oltre di questo ebbe Boscan it merit() 

(a) 	Annot. al Garcil. p. 	75, 	 (c) 	Ivi pag. 8o, 
_ 	(b) 	Tom. I. pag- 22.0. 

   
  



CAPITOLO I. 'I)  OESIA 
di appianare 4 via a Garcilasso de la Vega per penetrare nee 
pill segreti misterj delle muse . 	Garcilasso 	fece levare 	alto it 
Nolo alla poesia spagnuola e _nee sonetti e nelle canzoni , nell' 
egloghe , nell' epistole e nell' elegie le diede una grazia ed un 
armonia sin allora non conosciuta .. in lui si vidde , come'di-
ce 11 maestro Francesco di Medina (a) , ch" essa puO ascen- 
dere 	a quell' altezza nella quale 	da 	tanti secoli posano quie- 
tamente la greca e la romana . Imitatore dei pier celebrati au-
torillatini ed itallani , si sforza con Ofelice ardore di raggiun-
gerli , che qualche volta ancor li sorpassd . Garcilasso in som- 
ma viene stimato it principe della poesia spagnuola ; 	e se una 
immatura morte non lo avesse rapito nella 	fresca sua eta , lo 
sarebbe stato per avventura di ogni poesia . 	Seguirono 	le 	sue 
tracce molti chiarissimi ingegni di quella nazione ; 	e 	it dotto 
ed acuto don Diego di Mendota mostr6 spirito ed erudizione 
e copia di sentenze , benche trascurb alquanto la correiione e 

. 	la soavita della versificazione ; 	ed it colto e tenero Guttierre 
di Cetina canto amori con petrarchesca dolcezza ; e fa Lui-
gi: de Leon accorda la lira spagnuola al tuono dell' oraziana ; 
e V Errera , l'erzilla, it Viraes ed altri infiniti portarono in 
trionfo la poesia spagnuola, facendola camminare per tutte le 
Classi coronata di gloria e di splendore. 	Drammatica 	ed 	epi- 
ca i pastorale e lirica , madrigali e sonetti 5  canzoni pindariche 
ed anacreontiche , epistole e satire, ogni genere di poesia col- 
fwata fu dagli Spagnuoli non senza lodevole 	Cenci ta . 	Per 	ar- 
ricchire sempre pier it Parnasso spagnuolo vi trasferirono i suoi 
poeti 	i 	tesori del greco 	e 	del latino , 	traducendo nella 	Toro 
lingua i poeti di quelle nazioni . II prima , a mia notizia , che 
abbia data qualche saggio di un Teatro 	dei Greci e 	stato it 
maestro Fernando Perez de Oliva, recando alto spagnuolo due 
greche tragedie Vuna di Sofocle , l'altra di Euripide . Noi ab- 

Tom. IL 	 It 
(a) Prot, al Gard. coo las /soot. de I' Beriera. 
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biamo sino dalla meta 	del secolo 	decimosesto 	una 	traduzione 
in versi sciolti dell' Odissea di Gonzalo PereT, 	it quale pen- 
sava in oltre di tradurre I'lliade , come si legge in una lettv 
ra di Giovanni PaeK de Castro (a). Pinclaro, Anacreonte, 
Pljuto, TemenKio , Orezzio , 	Virgilio e gli altri poeti greci.e 
latini trovarono negli Spagnuoli molti amatori che 	vollero far- 
li cantare nel proprio idioma . Ma nondimeno io scorgo anco-
ra a quei tempi nepoeti spagnuoli qualche stentatezza e qual- 
che avanzo della passath rozzezza ; 	e 	non posso plenamente 
lodare r armonia e 11 soavita dei 	loro versi , of 	so appagarmi 
affatto 	della correzione 	e 	della regolarita 	della loro 	poesia. 
/, Nei pia, di essi , 	dice 	ii 	sopraccitato _Medina 	(b), ben si 
„ ravvisa , che spandono parole 	profuse dall' impeto naturale, 
,, anziche assestate con quell' artifizio che richieggono le leni 
,, della loro _professione „ . E paragonando la poesia spagnuola 
coil' italiana , eh' era 1' unica a quei tempi che potesse eccitare 
I' ethulazione, dirO brevemente che g1" Italiani , preceduti due 
secoli prima da Dante e 	dal Petrarca, e stimolati cogli ecci- 
tamenti 	di tanti for principi , coltivarono con pit) attento stu- 
dio 	la poesia , e vi 	apportarono percia maggiore esattezza e 
pulitura , pia colorito ed ornato 1  ma non peril superarono gli 

. 

Spagnuoli 	iiei 	pensieri sublimi e nelle nobili 	sentenze; 	anzi 
sembrarni di scorgere pia natura negli Spagnuoli, 	negl' Italia- 
ni pia arte. 	Gli Spagnuoli in inezzo.agli strepiti militari , 	den- 
tro e fuori dei loro stati, non avevano potuto troppo occuparsi 
in poesia e in lettere ; intenti a guadagnarsi it favore di Illar-
te,, poco si erano curati di fare la loro corte ad Apollo ; e la 
nobilta a cui alloy giunse la loro 	poesia , 	pia 	si 	doveva 	alla 
felicita dei loro ingegni che alloy -studio 	ed 	alla 	coltura 	dell' 
arte : onde con 	grandiose idee e con sublimi 	pensieri erano 
ancora alquanto aridi nelle 	espressioni 	ed insoavi 	nel 	verso . 

(a) 	Yriarte Cat. cod. gram Bibl. Ma- 	(b) 	Ivi . 
nit. p. 	tai. 

' 

.. 
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Un altro vantaggio hanno a mio giudizio gl' Italian' sopra 	gli 
' Spagnuoli: questi mostrano pia 1' ingegno nelle loro composi- 

zioni, 	quelli 	vi fanno parlare via it cuore ; 	ed ii linguaggio 
del cuore fa un assal pia profonda e grata impressione nell' a-
nimo , che i lampi dell' ingegno . Ma nondimeno se Garcilas. 
so , se it Leon, se l'Errera ed alcuni altri di quella tempra 
avessero trovata la versificazione si _ripulita , si ricca la lingua, 
e si onorata e promossa la poesia, come lo era allot nell'Ita-
lia ; quanto non sarebbono stati superior' ai Bembi , ai Casa, 
*i Costarqi ed ai migliori Italiani , mentre ora senza tali ajuti 
put ii pareggiano , ed in molte parti ancor gli oltrepassano ? 11-
lustrata in tat guisa la poesia spagnuola , in tutto quel secolo 
acquista pia grazia e bellezza, 	e nel fine di esso e nel prin- 
cipio del seguente fece spiccare pia vivo it suo lume 1  e corn-__ 
parve nella sua maggiore dignity . 11 Villegas 5  I due 4rgen-
soli ed altri poeti , ,che a quei tempi fiorirono 1  scrissero versi 
pia armoniosi , 	maneggiarono con pia destrezza la lingua , 	e 
sposero con pia artifizio e maestria i loro sentimenti . Allora 

it famoso Lope di Vega spiega le ricchezze della sua poesia, 
e fece risplendere quel sovrano ingegno , 	di cui si liberalmen- 
te Pavea fornito la natura . 	To non loderd 	1' eccessiva sua fa- 
cilita nel comporre poemi drammatici ed epici ; io non gli so 
perdonare i concetti sottili ed i giuochi di parole , che talora 
introduce,.benche non canto spesso , quanto da alcuni si cre- 
de ; ma dirO bensi , 	che quella fluidita , 	dolcezza ed armonia 
di versi , quella varieta e bellezza d'immagini ; quella ricchez- 
za di sentenze , quella copia e quella propriety 	di espressioni 

, 	sono un ben giusto compenso dei suoi difetti , e poterono me- 
ritamente guadagnargli gli applausi non solo della'Spagna , ma 
di tutta .1a colta Europa. La 	sventura 	della poesia spagnuola 
venne da cia che gli stessi poeti i quali 	pia la potevano illu- 
strare ,. furono appunto 	quelli 	che 	le recarono 	maggior dan-. 
no. Quasi ingegni piii vivaci e fecondi pel 	teatro che Lope 
. 	, 	 h 2 
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di Vega ed it Calderon'? Quale immaginazione piir amena e 
brillante di quella del 	,Quctedo ? 	Qual genic pier elevato e sa.' 
blime del Gongora? Ma questi introducendo nella poesia dram;  
matica bizzarrie ingegnose , complicati accidenti ed inverisimili 
mostruosita , accumulando nelle composizioni piacevoll e nelle 
serie giuochi di 	parole , 	sottili concerti, gunfie espressioni, di. 
susati vocaboli 	e 	falsi 	pensieri , autoriizarono col loro eseMpio . 
tai difetti ; 	e 	for 	fecero a vere 	piCa libero corso presso i poeti 
spagnuoli , 	per 	cid 	solirnente die 	li vedevano dal pia nobili 
ingegni abbracciati . In 	questa guisa si corruppe la poesia spa,  
gnuota al principio del passato secolo , e rote ugualmente che 
1" italiana contare pel tempo della sua desolazione it secolo de- 
cirnosettimo . 	Ne 	mancarono 	fra' poeti spagnuoli alcuni felici 
ingegni , come Ye n-  erano fra gl' italiani , che si seppero tent- 
re Ion tani da quel contagio ; 	ed it Borgia Principe di Sskill- 
lace , 	it Rebolledo , 	it ,Solis ed alcuni alai si possono dire 'I 
Redi ed i Filicaja degli Spagnuoli 2  cbe conservarono it gusto 
sano in mezzo all' universale corrompimento. 	Ma questi non 
furono da tanto , che potessero metier argine al rorrente della 
depravazione che 	innondava la castigliana poesia. In questo se-, 
col° don Ignazio Luzan fete i pia generosi sforzi per richia-
marla al vero sentiero, ed oltre it dame egfi stesso l'esempio 
in buone composizioni , ed in.traduzioni ed imitazioni degre-
ci e de' latini , voile giovare anche cqi precetti , scrivendo una 
dotta , ingegnosa e savia - Arte poetica , che pub stare a fron-
te delle migliori dei celebrati moderni . Don Biagio Antonio 
Nassarre , don 4gostino Montiano ed alcuni altri vollero far 
fronte al dominante pervertimento ; 	e se non ottennero il ri- 
fiorimento del buon gusto nella poesia., 	fermarono almeno it 
corso al cattivo . Presentem.  ente i nobili incitamenti 	della rea- 
Ire accademia spagnuOla„ ed i lodevoli esempj del Montengon, 

!dell' Yriarte, del Melendez, 	del Moratin, del Cienfuega, e 
di alcuni -altri risvegliano 	1' estro 	poetico 	degli Spagnuoli , e 
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6z 
fanno sperare di vedere rimessa nel suo nobile seggio Ia 	poe-
sia , the da qualche tempo erane decaduta . 

Mentre nel secolo passato giaceva avvilita 	Ia 	poesia 	nell' 	c6 
1.1.  1 	 1‘Sktle • 

Italia e nella Spagna 7  comincle a sorgere nella Franciat, e voi-
le quivi.riparare con qualche vantaggio la perdita di quelle due 
nazioni . I Francesi ripetono it principio 	della loro poesil dal- 
la meta del secolo decimosecondo , e di quel tempo appunto 
riparian° alcuni romanzi it Fauchet e il Galland. La poesia 
fraaese aveva assai della provenzale , ee molti infatti prendono 
per provenzali le composizioni realmente francesi, 	che 	negli 
antichi codici si ritrovano. Ballate , rondeaux , lais , vilerais, 
e canzoni di varie specie erano i componimenti usati dagli an- 
tiLlii Francesi . 	Ma la parte 	in cui 	pia 	fecero 	spiccare 	11 for 
vena poetica, fu nei romanzi scritti in versi comunemente. Il 
dotto le Grand ha pubblicata una raccolta di matte novelle dei 
secoli dechnosecondo , decimoterzo e decimoquarto , 	nelle qua- 
li si vede un assai ingegnosa 	invenzione e regolare 	condotta . 
Caylas nell' accademia delle iscrizioni 	e belle 	lettere 	(a) 	da 
parte di un novelliere o di una raccolta di antiche novelle fran- 
cesi, e non sa .  finire di magnificarle cone maggiori Lodi 7 	ne 
pudi darsi pace della rniserabile caduta nei seguenti secoli 	sof. 
ferta dalla francese poesia,, Mentre era gia 	venuta 	nei 	suoi 
principj a si alta perfezione. Verso la meta del secolo decimo- 
terzo incomincio il poeta Guglielmo Lorris it 	famoso roman- 
20 Della rosa, terminato poscia da Giovanni di Mean verso 
la fine di quel secolo o al principio deI seguente . Questo Toe-
ma 6 si stimato dal Francesi , che ha ottenuto l' onore di va- 

' rie edizioni, essendo stato sino nel presente secolo riprodotto 
dal tenglet. II Petrarca apertamente diceva essere questo su- 
periore di molto non solo ai poemi 	francesi , ma 	eziandio a 
tura gli altri stranieri, rimanendo pera altrettanto inferiore agl' 
italiani . 11 Sade non vuole menar buona al Petrarca CrIeSta 

(a) Tom. XXXIV 
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censura , 	e non crede potesse giustamente it Petrarea vantare 
componimenti italiani di quei tempi , 	che 	fossero superiori al 
francese . 	E infatti 1  se leviamo la cornmedia di Dante, difE- 
cilmente si sapra ritrovare 	un poenia italiano , che possa stare 
del pari , 	non che andare avanti a quel della Rosa; ma non 
per e1uesto dovra riputarsi degno di molta lode . 	Quest() 	pro- 
va P infanzia e P informe rozzezza della poesia 1  tanto frincese 
che italiana , ma non gia la decantata perfezione di quel poe-
ma ; ed io penso , che (chi rifletta al poco artifizio ed ai aifet- 
ti del romanzo della Rosa, 	non poco scemera delle lodi che 
si largamente dispensa ii Caylus alle novelle di quell'eta . Ma 
che saranno poi stati i 	posteriori poeti , i quali restarono Ian- 
to itiferiori al Meun, al Lorris ed agli altri autori delle anti-
che novelle ? Nel secolo decimoquinto fiori it Chattier , le cui 
poesie• gli ottennero la pia lusinghiera e pia sovrana approva-
zione alla quale aspirar potesse un poeta . Venne poi il. Marot 
detto it principe dei poeti , 	1' unico certo 	di quel secolo , le 
cui poesie si leggono anche nel nostro . 	Rabelais ebbe a quei 
tempi medesimi 	singolare accettazione ; 	e coerce le satire ar- 
dite 	e 	le libere oscenita ha trovati ancora pOsteriormente 	al, 
cuni lettori . A piii alto grado di universale stima 	giunse 	po- 
scia il Ronsard, 	it quale incoPaggiso 	dai pubblici e straordi- .  
narj applausi , che da per tutto gli si tributavano , ardi vestire di 
nuove forme la lingua e la poesia di sua 	nazione . 	Allora 	ri- 
splende nella Francia la Plejade francese , a cui diede qualche 
celebrity it medesimo Ronsard, che si puO dire P aveva crea-
te, e di cui egli era l' astro dominante . Ma bisogna pur con- 

* fessare 	che r astronomia poetica , 	s' e lecito dir cosi , 	di quel 
• secolo ha patito dappoi notabile 	cambiamento ; 	mentre 	estin- 

te sono tutte le stelle di quella Plejade, e lo stesso sole Ron- 
sard ha perduto intieramente it suo splendore . Regnier si me- 
rite) colle sue satire le 	lodi e 	la critica del Boileau, 	it quale 
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lo rispettava come di merito superiore, e si recava a gloria (a) 
irsedere vicind a lui nel Parnasso . Il primo poeta francese che 
abbia fatto sentire nei Nersi una giusta. cadenza ; it primo che 
abbia fatto conoscere la torza di una parola messa nel vero suo 
post° ; it primo cheabbia introdotta nellaversificazione francese 
P armonia e 1' esattezza ; it 	prima che abbia servito ai poeti 
posteriori di fedele guida , altri non e stato , 	secondoil testi- 
monk) di Boileau (b) e di tutti I critici francesi, 	che Mal- 1 
herbe , 	e • da lui prende principio la 'buona poesia . 	Racan , 
_Maynard, Desmarets , Desportes ed altri non pochi ai tempi 
di Richelieu coltivavano con qualche felicita la poesia france-
se. Ma chi la corona veramente di gloria , e la face regnare 
nel Parnasso fu Cornelio ; le cui t.ragedie furono i primi pezzi 
di poesia francese che potessero considerarsi come 	classici 	e 
magistrali, e che meritassero lo studio di tutte le nazioni e di 
tutte le eta . Vennero poi Moliere 	Racine, Boileau, la Fon- 
taine e Quinault ; 	ed 	applicando 	i superiori 	Toro talenti 	ad 
argomenti ed ,a still diversi , fecero del regno di Luigi X IV. 
il secal 4' oro della. poesia . A dire it vero poeti della tempra 
di questi non ne produsse alai a quer_ tempo la Francia , rt 
io saprei trovarne aftro nef nostro che Voltaire : ma 	quanti 
ne. puo vantare di quef merito /a poesia delle altre nazioni ? E 
la .Francia in oltre ne conta parecchi che, se 	non 	giungono 
alla gloria dei primi, possono petal, stare a petto col celebrati 

' 	poeti delle altre lingue . Rousseau, Crebillon, Chaulieu, l'i- 
ron , Gresset , De-Lille, Lebrun, 	e mold altri si schiereran- 
no davanti a chi voglia fare if paragone del poeti 	piet fatnosi 
delle nazioni diverse , antiche e moderne . Noi vedremo neIr 
esaminare ogni classe di poesia quanti eccellenti esemplari ab-
biano lasciati in ciascuna i Francesi, e' quanto diritto siensi ac-
quistato di volersi considerare in tutte come i maestri ; or di-
re= soItanto, che non piccola maraviglia far dee ai onore 

(a) 	Ep. X. 	 (b) 	An. Poct. ch. 	r. 
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della Francia it considerare che , mentre la lingua francese vie-
ne generalmente accusata dai nazionali e d4gli gtranieri di p3 
verta e di- debolezza , pur la poesia ha saputo comparire vi4o. 
rosa , nobile c ricca , non meno nello stile alto 	e grandiusol  
che nel basso 	e 	tenue , 	ed ha saputo farsi maestra e dare it 
tuono ai poeti delle altrg lingue pia copiose , pia energiche e 
pia armoniose . 

27 
inlese . Al tempo medesimo che l' ingegno francese faceva tanto 

• onore alla poesia, sorsCro i pia stimati 	poeti inglesi, e voile:  
ro superare , non che 	emulare la gloria poetica de' fi-ancesi lo. 
ro rivali . Oia fino dai tempi anteriori si erano grInglesi leva• 
ti assai alto per ottenere 1' alloro 	poetico , 	e nessuna nazione 
fuor dell-  Italia pa:, vantare negli anlichi suoi annalideflapoe-
sia uno scrittore che sia da stare a pet to col primo Nero exot 
dell' inglese , it celebre Chaucer . Questi, 	fino 	dal tempo stesso 
del Petrarca , era gia co" suoi versi lo splendore dell'Inghilter. 
ra , e quantunque antiquata or sia la sua dicitura , rozzo e di-
sadorno lo stile , e in nessun cchito da paragonarsi al Petrar- 
ca , 	egli 	pero superiore a tanta folla di poeti , che in quell' 
eta e nelle precedenti la Francia e la Spagna avevano prodotp 
ti . II Chaucer; benche, per 1' intero cambiamento venuto alla 
lingua inglese nei tempi posteriori , sia or difEcile ad intender-
si, e nondiineno I' unico poeta di quella eta, .toltine Dante e 
Petrarca, che sia letto dai proprj nazionali nella •nostra ; anzi 
it Philips ed altri moderni hanno voluto arricchire 	la loro poe- 
sia colle espressioni del Chaucer ; 	ed 	i 	due pia dilicati poeti 
inglesi, ii Dryden e it Pope, hanno creduto di poter far onore 
al loro genio poetico col vestirsi delle spoglie dell-invecchiato 
Chaucer, e riprodurre su Vinglese Parnasso alcune composizio• 
ni del lot- Omero . Dietrb a lui si diedero alcuni a coltivare la 
poesia nazionale ; ma con si poco successo , die 	i 	loro nomi 
appena sono conosciuti dagli 	eruditi critici inglesi . - Ar princi- 
pio del secolo '-gCVI. la galanteria. e la etagnificenza 	di daigo 
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I'll!., ed it commercio coil' Italia introdussero un nuovo gu- 

'M ne11' inglese poesia . Studiavansi alla corte di .drrigo la lin- 
,gua e la poesia italiana , imparavansi 	a mente 	i 	sonetti 	del 
Petrarca, prendevansi per modelli, e formavasi 1' inglese ver- 
slficazIone t tutta la poesia 	a 	norms dell'italiana e singolar- 
mente della petrarchesca . 	La 	stesso monarca voile cantare sul 
tuono degl'Italiani, e molti sonetti su questo gusto compose, 
ch: si sono sino a questi di conservati (a) . 11 pia celebre poe- 
m loll quell' et. t stato fIrrigo Hoi7tird come di Surrey, che 

	

p Itt e.asl it Petrarca inglese , 	non tanto per la superiority del 
suoi vasi sopra quelli dei suoi coetanei , quanto per aver avuta 
Li sus Laura nella tanto da lui decantata bella ed amabile Ge- 

I(11.VIld . Il Surrey. e it 	poeta 	inglese 	che 	terse 	alquanto 	la 
rozzezza di quells poesia ; e con lui a questo fine coopere non 
roc° it li'yat . Tommaso Moro-, Giovanni Heywood , it Sa-
tkville , it Sydney e varj altri goderono a quei tempi non po- 

	

ca celebrity . Ma la loro fama 	poetics, ha tanto sofferto dalle 
i4urie del tempo , e dalla superiority del for successori , che 

	

or si pad dire affato estinta , 	ed i loro nomi 	non sono piit 
mcmorati Ira gl'inglesi poeti. LW/dim-on nella breve sua Storia 
dei piiC gran poeti inglesi; ela celebre Montaigue nel suo 
poemetto bet' progress/ della poesia non conoscono dopo it 
Chaucer sino allo Spencer verun poeta che meriti il lora can- 
to; e di quel secolo, 	che alcuni„Inglesi vogliono chiamare it 
secolo d' oro , it solo Spencer 6 stato riposto nei poetici lora 
annall. Ma lo stesso Spencer, bench& superi di gran lunga tut- 
ti i poeti suoi coetanei, non pu6 pert 	in verun modo piti ri- 

guardarsi come autor classico e magistrate . Gil fino dal passa- 
to secolo diceva it Fenton -nei suo Discorso della 1.)oesia 	in- 
glese inserito nei commentarj del 	Waller, che 	1' csprosioni 
dello Spencer erano altrettante monete vecchie 2  delle quali pia 

Tom. II. 
(a) rartoo The Hist. of F..ngl. poet. t. 
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- non si conosceva it valore , 	se 	non 	da chi fosse versato nella 

cognizione dell' antichit4 . E 1' Acklisson parimentc disprezz51 
lo Spencer come autore di lunghe e nojose allegorie , di mo 
rale bassa e avvilita , e che 	tratteneva con vecchie novelle I' i- 
gnorante suo secolo (a) , 	onde 	io 	credo che gli stessi critici 
inglesi non vorranno menare buono al duca di Buckthgam rec. 
cessivo onore che rende al suo Spencer col chiamarlo piii gran- 
de che 	it Tasso , celebrato non men dagl' Inglesi che• da tut- 
te le altre calte nazioni et) . Vennero dietro a Spencer i .fa- 
mosi 	drammatici 	dell' Inghilterra , 	1' idolo 	dell' inglese teatro 
1' adorato Shakespear , 	Benjonson, 	ch' entra con lui in para. 
gone , ed it Fletcher ed it Beaumont 1  detti per 1' inviolabile 
loro amicizia it Pilade e l'Oreste del Parnasso . Farfax ed 4r-
rington traducendo dall" italiano it Tasso e' 1'4riosto non sep-
pero arricchire gran fatto .delle spoglie dltalia la loro poesia. 
Donne, scrittore di 	satire, 	e 	pill 	conosciuto dagli stessi suoi 
nazionali per disprezzare i duri suoi 	versi 	e 	le grossolane sue 
espressioni , 	che 	per 	lodare 	la 	sottigliezza di .alcuni pensieri. 
Milton venuto a quei tempi 6 realmente it phi gran g enio , di 
cui possa tenersi onorata 1' inglese poesia. 	La 	vastita 	dell' im- 
presa ed alcuni passi sublimi del Paradiso perduto gli 	danno 
la superiorita sopra tntti gli altri suoi 	nazionali ; 	ma 	la disu- 
guaglianza , che si rende troppo sensibile non 	solo nei diversi 
poemi , ma eziandio, 'lei traiti diversi di un poema medtsimo , 
e qualche durezza della. versificazione , e negligenza dello stile 
non ci permettono di chiamarlo a piena voce it principe 	dell' 
inglesc poesia . Da lui derivano glinglesi it comincia.mento dei 
loro versi sciolti detti percia da Philips 	miltoniccni (cD. 	Ma 
it Marton ne ha rintracciata un origine assai phi antica , poi- 
che trova che gia al. principio del s•ecolo decimosesito 	tradusse 
it Surrey il secondo ed it quarto 	libro dell' Eneide in 	versi 

(a) Ivi . 	 (4 	Pomon. I. 
(b) Sag. su la Poes. 
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sciolti', e che un Niccola Grimaldo verso la meta. di quel se- 

'Nevi° poeto nei medesimi versi . Cio puo provare abbastanza non 
essere in reala stato Milton it primo autore dei versi sciolti, 

'ina fa parimente vedere quanto sieno dimenticati o negletti da-
gli stessi critici e poeti nazionali quel poeti celebrati da I'Var- 
ton, mentre 	tutti ripetono da Milton 	P origine di tai versi 
uirti da quelli un secolo prima . 	Dopo Milton presero gran 

1. corso presso glginglesi i versi sciolti —Philips fu uno dei pri- 
rn1 seguaci dei nuovi versi, ed iran'twell, it vescovo di Ro- 
chester, 	ed. alcuni 	altri . si 	fecero 	zelanti partigiani di questa 
poetica novita , e la difesero con tal valore , che pareva esser-
si renduta insoffribile la -rima aglinglesi nei lunghi poemi . La 
gloria di avere .raffinata P inglese versificazione 	e 	raddolcita la 
rima viene con ragione accordata al Waller , dal quale prende 
principio P esattezza 	e 	la coltura di quella poesia . 	Cowley,, 
molto rid ricco di vivacity e di sottigliezza di spirito , non -si 
prese tanta cura dell' armonia e della regolarita della versifica-
zione. Denham , Philips ,Roscommon, Sedley , Buckurst con-
te di Dorset, Rochester, I3uckingam e numeroso stuolo din- 
glesi poeti sulfa fine del passato secolo portarono 	ally 	satira , 
all' elegia, ai poemi didascalici e ad ogni sorta di cornposizio-
ni rnaggiore correzione e pit fina lima, che non aveva lino al-
lora sentita la loro poesia . Ma nondimeno la gloria dell'elegan- , 
za e della dolcezza 	nella versificazione , 	e della grazia e bel- 
lezza in tutto to stile poetico restava ancora quasi intatta per 
Dryden, e da lui ripetono concordemente gl' Inglesi il princi-
pio di tai pregi nella loro poesia . Con quanto elogio  non ne 

' parlano it duca di Buckingarn , 1'4ddisson, ii Fenton, e qua-
si tutti i critici e i poeti di quella. nazione ? II Pope dice che 

'tutti i begli spiriti , 	che sono venuti dopo del Dryden, 	rica- 
vano da Jul la loro gloria, -come i pianeti ricevono 	dal sole 

- it loro splendors . 	II dottore /Itterbury nell' epitafio che fete 
al sepolcro di quel poeta , 	non 	si cop tenta 	di riconoscere 	la 

i 2 
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poesia inglese come debitrice al Dryden di tutte le grazie che 
di gia aveva acquistate , ma vuole - ancora: 	che sia per 	esse1!f 
perpetuamente di tutte quelle , 	che col corso dei secoli potra 
acquistare . Pure 	non 	ha it Dryden talmente assicurata questa(  
sua gloria , che non trovi molti sensati critici che gliela voglia- 
no contrastare . 	Non 	citera 	qui 	i 	tratti 	forti 	che 	lancio 	it 
conte di liochester nelia sua satira contro it Dryderz, sebb—elie 
io non li riconosca affatto privi di ragione , 	ed 	anzi 	li creda 
bastevolrnente fondati . 	Ver chi 	vorra rifiutare in questa pdrte 
it giudizio del savio Hume ? it quale (a) apertamente .detesta 
it grossolano abuso 	che fete Dryden della grandezza dei suoi 
talenti , e dice che le sue traduzioni comparivano troppo chia-
ramente frutti prematuri della sua Tama . II dottore Swift, non 
menu giudizioso critico che l' Hume , accorda bensi al Dryden 
la pompa e la magnificenza dello stile , ma dice ch'egli soven- 
te rinchiude in gran _parole sonori nienti . Ed io , 	benche non 
presuma di levarmi in giudice a fianco di critici.si illuminati , 
dirt nondimeno che i suoi dramrni 	e quasi tutil i versi che 
ho letti di lui , 	mi sembrano 	dettati 	con 	troppa Eetta,, per 
potere vantare quella correzione e pulitura che 	la perfezione 
della poesia richiede.. 	Cinquecento versi , diremo not col con- 
te di Rochester (h), eh' egli scriveva in 	una •mattina , 	non 
provano in lui phl genio che gusto . Otwai, Vicherley , 	Ro- 
we e Congreve occupavano in compagnia del Dryden l' ingle-
se. teatro . Il Butler, tanto rinomato per l'Hudibras , it Phi-
lips, it Fenton, il.  Parnell, it Gay, lo Smith e numeroso 
stuolo di poeti facevano insuperbire gl" Inglesi 5 	1 	quali 	gia in 
ParnassO aspiravano a quel dominio , die non senza ragione lu-
singavansi di aver ottenuto su i mari . Il genio poetico del Prior 
gli guadagne gli applausi della nazione , e to innalth da came- 

	

riere di un osteria al luminoso posto 	di ambasciadore dell' In- 
ghilterra. Ma questi eccessivi onori renduti alle Joesie del Prior 

(a) 	Storia delta Casa di Stuart tom. VT. 	(b) 	Sat. 
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provano appunto che it gusto poetic° non era ancor troppo 

"Mato in quella dotta nazione . I: Addisson ed it Pope sono 
i due scrittori che si leggono , 	si traducono , si commentano 
ea in ogni modo e illustrano dalle straniere nazioni , e fanno 
peril pih onore all' inglese poesia . Milady Montaigue net poe-
metto Dei progressi della poesia dice „ che tutti gli allori , 
1, cift 1' Inghilterra ha cold nella campagna di Bleinheim, non 
" le procacciano tanta gloria , qu nta gl' immortali versi dell' 
,, iiddisson „. Ma nondimeno la g 	'a dell'dddisson .6 assai 
meglio appoggiata alla sua prosa the non alla poesia ..I1 Cato-
ne e il capo d'opera dell'/Iddisson, e not throve vedremo fi-
no a qual segno meriti questo dramma l' entusiasmo ed it tra-
sporto dei suoi ammiratori . Ora generalrnente della poesia dell' 
ilddisson diremo con alcuni 	pia 	savj Inglesi , 	che diligenza. , 
esattezza , chiarezza ed ordine sono i pregi delle sue poetiche 
compOsizioni ; 	ma che non harm° queste it calore e la forza 
dell' entusiasmo , non Ia profondita de'sentimenti ,. non la mae-
sta del sublime, non lo splendore delle immagini ,' non it co-
lorito dell' espressione , e possiamo commendare .pit gitastamen,  
to Ia sua poesia come immune 	da difetti , che come ornata 
delle poetiche bellezze (a). II Pope ha migliorato pia che al. 
tri la-inglese poesia , 	ed e, 	secondo it testimonio di -Voltai- 
re, 	it poeta pia elegante , 	pia corretto 	e 	pia armonico che 
abbia avuth 11  Inghilterra . „ Egli , soggiunge Voltaire, ha 6-- 
15  dotti i zufolamenti e i fischi della trotnba 	inglese al suono 
,9 del flauto „.•B 	questo 	infatti it vero merito del Pope ; 
eleganza, correzione ed armonia , e quei pregi di poetic° sti- 
le 	che formano la bellezza 	della poesia . 	Ma in questi stessi 
non 	6 	aflatto 	libero di ogni neo , 	come vedremo 	altrove ; 	e 
per cio che risguarda l'invenzione , non v'e riuscito con ugua-
le felicita . Il Young, nelle sue congetture copra la composizio- 
ne originate, rimprovera 	il. 	Pope di essersi 	contentato 	dell' 

(4) 	Johnson The vvorks of the Eng, poet. ee.' 

   
  



70 	 BELLE LtTTERE 
onore di traduttore di Omero , in vece di pretendere al vanto 
di dare, un second() Omero all' Inghilterra . Ma io non ertrer 
troppo giusti questi rimproveri ; e temo che , se it Pope ayes- 
se aspirato alla gloria di diventare un secondo Omero, 	non 
avrebbe recato all' Inghilterra tanto onore con un poema ori-
ginale , come acquisto chiarezza al suo nome e vantaggio alla 
lingua nazionale colla celebrata traduzione . Noi 	avremo'cltre 
volte occasione di parlare 	ei poemi del Pope; ed or diremo 
soltanto , 	che la finezy el suo gusto non gli ha pptutO fare 
sbandire intieramente lc idee bizzarre dalle sue poesie ; ma che 
nonclimeno la correzione 	del suo 	stile e 1' eleganza e 1' armo- 
nia della sua versificazione debbono prendersi per modello dagl' 
Inglesi che vogliono guadagnarsi 	una fama• universale non so- 
lo nell' Inghilterra ; ma eziandio 	presso le altre nazioni . Un 
genio pia singolare , ed uno scrittore pia originate fu it famo-
so Gionata Swift, autore di tanti piacevoli componimenti in 

I verso ed in prosa , che provano la maravigliosa fecondita della 
sua amenissima immaginazione . La pioggia , it rnattino e qua-
lunque picciolissimo oggetto , la morte stessa di un gran signo-
re , ed i pia serf argomenti gli presentano mille idee graziose , 
e piacevoli immagini , che nessuno si sarebbe aspettate da tali 
materie , 	e parimente ne i pi-ii vasti.  argomenti , ne le comp- 
sizioni di pia lunga lena 	non 	bastano mai 	ad esaurire la sua 

• fertile 	fantasia . 	Cosi avesse egli recise dai suoi componimenti 
certe minute \circostanze , e certe immagini basse ed espressio- 
ni volgari , ed avesse serbato per .tutto pia correzione ; 	nobil- 
ta e decoro . Originale parimente, e pieno di nuove idee pa, 
dirsi it Thompson in varj suoi poemetti , via singolarmente net- ' 
le Stagioni , 	che .sono state it modello di tante 	stagioni , 	di 
ore 5  di eta e di opere simill , 	che ci ha date in-questi tempi 
la poesia descrittiva dei Frincesi 	e 	degli Alemanni . Pia origi- 
nale del Thompson, e non meno dello Swift , benche in un 
genere affatto opposto 2 	ii Young , 	scrittore 	ricco 	bensi di 
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pensieri , ma senza regolarita e senza scelta . Il Gray ha incon- 
"Irittr.un. accoglienza universale , e si 6 fatto 	stimare dalle stra- 

niere-genti , non che dai suoi nazionali . 	L' elegia in un cimi- 
teio di campagna respira un aria di maninconia 5  che colpisce 
1' immaginazione de' Inglesi , e di qnanti amana it tetro ed it 
cupo nella poesia . Ma io non so trovare gran diletto in quell', 
amalutchiamento d' idee senza or 'ne e senza, proporzione , in 
certe immagini basse 6 in molte es ressioni che , per voler es-
ser ford , riescono aspre ed oscure . Ne pill intelligibili sono le 
sue ode ,• le quali nell' oscurita e nel gergo dell' espressioni af- 
fatto si assomigliano alle 	elegie .: Intorno 	al Gray e al Mas- 
son, ed ai posteriori poeti della nostra eta mi riportero al te-
stimonio di un anonimo inglese (a), it quale non teme di as-
serire francamente , the it Gray e it Masson hanno sos-  tituito 
I' orpello all'oro delreleganza semplice e naturale . . . . ,, La, 
59 turba dei poeti volgari har seguito le tracce 	di questi 	capi , 
,) ed it gran numero di quei. che ingrossan° le raccolte di poe- 
„ sic , ha farneticato su lo stesso stile nell'ode , e.  pianto nell” 
,, elegie. Il Macpherson introducendo poi 1*inintelligibile ger- 
„ go dell' Ossian ha fink() d'involgere nelle tenebre l'orizzon- . 
„ to poetic° „ . Tale sentimento intdrno alla depravazione del- 
la moderna poesia inglese non 	e 	solarnente 	di questo autore ; 
altri savj scrittori di quella dotta nazione ne fanno i. medesimi 
'amend . E' uscita negli anni scomi un oda ovvero una parodic 
per deridere ii fals° gusto ora dominante 	nell' inglese 	poesia , 
da me soltanto veduta nello Spirit° del giornaii (h) , In essa 
1' a utore traduce sullo stile gonfio ed afl'ettato dei moderni poe- 

' ti un pezzo del greco Simonide, 	toccante 	e 	patetico,  per la 
stessa naturalezza e semplicita, ed applicandovi it tuono enfa-
tico, le ardite e lontane metafore , le boriose e vuote ,espressio-
ni , e quei difetti che i 'moderni Inglesi amano di accumulare 
nei Toro versi, fa, sentir meglio lasconvenevolezza e l'assurdi- 

, 
(a) 	Essay moral and firterary cc. 	 (A) 	Fevrier 1780. 
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to del nuovo stile tanto caro ai suoi nazionali .' Posteriormente 
hanno sempre seguitato gl' inglesi a coltivare 	la 	poesia , i" 71—  
Vescovo. Percy, 1' oratore Sheridan , il generale Burgoyne, c if 
Colman, il. Warton, 	ii Reynold e 	mold altri rinomati sog- 
getti hanno voluto fare la loro corte alle muse . Le donne stes-
se hanno preso diletto di coltivare ogni sorta di poesia . E Gio- 
vanna Baillie occupa ii tea 	o inglese colic sue tragedie e com- 
medic ; e la celebre Miss 	urney , 	ora Madama 	d'.dubry, tie- 
ne alto posto fra gli s 	ittori classici di romanzi , e la Duchess
sa di Devonshire ci du componimenti poetici , 	che si•sono me: 
ritata la traduzione francese del De-Lille ; e la dotta Miss Kni-
ght, che scrive*con facility ed eleganza in greco e in latino, 
e che unisce all' esercizio delle belle arti , 	di musica e di pit- 
tura la lettura dei classici greci c latini , e lo studio dei libri 
magistrali di matematica , 	ha 	saputo 	altresi 	impiegare 	it 	suo 
spirito nella conaposizione di romanzi e di poesie , 	che hanno 
trovati per traduttori italiani un Pagnini, un Odescalchi duca 
di Ceri , un ab. Duncan, 	nomi conosciuti per . le- proprie for 
opere, E Carlotta Smith e Miss Edgewort e moire- altre dan- 

. no frequentemente alla puce componimenti poetici di varie sor- 
ti . 	Ed ecco quale e statb it torso , 	e .quali i progressi , 	che 
ha- fatti finora l'inglese poesia . 	Illustrata gia nel secolo 	deci- 
mOquarto dal Chaucer , giacque poi abbandonata fino al deci-
mosesto , quando dopo gli sforzi di varj- altri poeti sorse in fi-
ne lo Spencer., che rue dirsi it second° Chaucer . I dram-ma;  
tici pia rinomati vennero dopo Spencer alla fine di quel seco-
lo ed. al principio dell'altro . Milton e Waller onorarono rim- 
pero di Cromwel poco favorevole alla 	lingua 	ed 	alla poesia . 
Toeco questa nelle mani del Dryden, dell'Addisson e del Po- 
pe it pia alto grado di perfezione , 	a 	cui sia mai giunta nell' 
Inghilterra . Thompson e 	Young P hanno sostenuta in questo 
secolo con qualche decoro , ed ha poi sempre seguitato a col- 
tivarsi• con pil!'t o mend felicity . 	La 	poesia inglese 	conta forse 
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......42.1...1 di ogni altra , 	originality, ed elevatezza cP immaginazione ; 

ma non so se potra con uguale yenta vantare sensatezza di gin,- 
dizio 1 	correzione di stile 	e 	finezza di gusto . 	Idee' grandi 	e 

pensieri sublimi,. energiche espressioni e tratti superiori s'incon- 
,-trano nelle poetiche composizioni dee Inglesi ; -e-se la profon- 

dit, 	della filosofica loro mente potesse tenere obbligata la fer- 
vida fantasia 	ad 	un piano pit or mato , 	a pia simetrica pro- 
porzjone. in tutte le parti , 	ed 	a 	A ,naturale 	connessione 	di 
pensieri e leciamento d' idetr.se Pam re del grande e --del su, 
blime , dello straordinario 'e delPoriginale non gli spingesse ad 
un enfatico tuono , che soffoca le espressioni del sentirnento e 
la toccante e nobile semplicita ; 	1o. spirito popolare rennet- 
tesse loro di abbandonare affatto le immagini basse , 4e espressio-
ni, volgari , le ignobili piacevolezze e le trivialiscurrilita , occu- 
perebbono 	is poemi inglesi: un 	pcisto dei pia-.  distinti nei fasti 
della poeiia, 5 	e 	potrebbono-  servire di perfetti modelli..ai , poeti 
delle altre 	naziOni,. 	 , 	, 	 ' „  

- Celebre non 'men- dell' Meese Si. e ,resa in, 'cLuesto 	secolo 
la tedesca poesia, avendo otrenuto non solo. l'Haber e il fan-- , 
ker,"ma it Bekuelin ; .1' .elnthelmy ed alai' fiancesi , it Soave, 
it Belli , .ii Perini, 11 Bertola , 	la (aminel ed altri ,itallani-, 
che trasrn.ettessero in varie lingue alle alire nazioni i suoi vez-
zi . Gia fino dal, tempo dei Provenzali - coltivarono gli Alem.  an- 
ni la volgare poesia , come nes  'farm() testimoniania i  per Lacer= 
ne -mo11t1 altri, •il, Bielfeld (a) e lo Zurlauhen (1) . -Ma . P ale-
manno' Parnasso , arido e sterile per moi,t'i secoli , - si e vednto, 
soltanto nel 	'passato - produr _ qu'alehe 	&re , 	ne avanti. 	a-. quel 	_ 
tempo ha prodotto alcuna poesia, che possa ,  chiaenare PattenZio- 
ne degli eruditi . 	 IL padre della poesia rede$ca ',dee - senza con- 
trasto dirsi Alarti„no, Opit.i: . 4istolet, 	elegie ,. sonetti , canzo7  
ni , poemi didascalici ,, epici 	e liricif,. traduzioni dalr,ebraico .1... 

Tedles
s 
ca 

- 

. 

Tom. II. 	 le . 	„ 	 : 	- (a) 	Des progr.' des Al. ch. IV, 	- 	• 	0) . 4c. des Inscr."in. x774,' . 
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dal greco e dal latino , 	tutto in somma intraprese l'Opiq eon 4,....!.... 
nobile ardore per arricchire ed 	illustrare la lingua 	e 	la poesia 
della dotty sua nazione . 	r esempio di lui eccitO gringegni ili , 
molti ad aspirare alla gloria poetica , ch'egli si pienamente ave- 
ya .ottenuta . 	Ma 	dell' immensa folla , 	che 	allora sorse di stu- 

, diosi poeti , i soli, Lagau e Flemming seppero andare cliclj; 
ri , 	o seguire dappresso le 	acce 	di Opiti: ; 	ed alla rnorte 	di 
questi tre rimase per mol 	anni oscurato il lume dell' aleinan- 
na poesia . Verso la fin 	poi di rreksecolo fiori Canitz., pulito 
e -corretto, icrittore , 	il 	primo poets tedesco • che abbia scritto 
con, eleganza e con purita , e che si pud in qualche modo chia-
mare il Boileau della Germania . Al principio di questo secolo 
il Brokes i  senatore di Amburgo , ,dava maggior nome alla te-
desca poesia . cornparvero alquanto di poi il Gunther , il Wer- 
nicke' ed altri 	men rinomati scrittori , 	i quali 	si studiarono di 
conservare Oa loro poesia quella pulitezza , -che con tanta sua 
gloria le avevaho acquistato it c anitT ed il Brokes . 	. 

Questi felici albori ,della 	poesia alemanna 	vennero ognor 
pit crescendo „ e 	le portarono finalmente 	it luminoso e lieto 

- meriggio ., Gli sposi Gattsched, 	lo Schlegel ed altri parecchi 
intrapresero Ia riforma del vecchio teatro , - o per dir 	meglio 
Ia creazione 	di :un 	nuovo ., Lo svi-zzero 	Bothner 	e il sassone 

_ Hagedorn sono considerati come 1- patriarchi della tedesca Foe- 
sia , uno per gli Svitzeri , 	e l',altro per gli Alemanni . 	Dopo 
ii f 728. ,cominc16" l' Hagedoriz a farsi conosc ere dagli 4,amatori 
della.  poesia ;' Mt solo, disci- arini 	di poi 	si 	fece 	stimtre 	per 

. gran poets . Lc favole 	allora 	pubblicate 	furono la prirha sua 
opera veramente poetka , elegante , nobile , originate . -Le po.e- 
sie 4norali nel genere didascalico , 	alcime 	satire 	ed altri corn- 
ponirnenti  di. varie sorti , 	tutte 	della 	meta di questo 	secolo, 
hlnno messo in gran credit() la, poesia alemanna .• Le Memorie 
critko-letterarie , 'conosciute sotto il titolo di ContribuTioni di 
Breme 2  cominciate dopo Ai ,1744. dal Idopsto'cle 9  dal Gedicke , 
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__44112 Schmidt e da altri , 	allor giovani , 	i 	Piet bei genj della 
Germania , si possono riguardare come it principio della lettera- 
tpra aletnanna , 	dove 	il . buon gusto 	e 	lo ,tudio: della lingua 
preset.° it 'conveniente 	vigore. 	Allora ti-vicidero 	spuntare 	gli 

Zaccaria 5  i.Oellert , 'i Lessing, ed , altri poeti , che poi fece- 
rcAri§onare la tedesca'poesia presso 'le altre naZioni . Noi abbia-_ 
mo del .Zaccaria tradotte in ital. 	o dal Belli le parti del gior- 
no n  'poema del getiere didascalico , 	vvero del descrittivo ,. che 
da nuovo lustro alla 	tedrerapqesia . 	a 41 Zaccaria' 	illustro 
eziandio l' epopeja cornica ela Erica'," e si, distinse in altri ge-•  
ncri di poetici comrionirnentic Piet nome si fece ii Gellert col-
le stimate sue favole , che v'olarono tosto con Molt° applauso 
per tuna la colta Europa . Al merito 'di divertire 	e 	d' istruire 
con piacevoli faVole e 'con ameni raconti unl it Gellert V al-
tro piii prezioso drtoccare it chore , e .,di edificare colle roe- 
sie,m9rali , 	e con gl' inni ,e ,cantici spirituali 5 	richiamando 	la.., 
poesia al .vero suo oggetto di servire alle lodi di Dio e all' a-
more della religione . Ii Lessing ha contraStata , .ovvero anche 
rapita la palma al Gellert nel componimenio delle 	favole ,. e 
1' ha ' superato -nella draminatica: 	e' 1' uno e 1' altro ..sono stati. 
eleganti scrittori -- in prosa, ugualmente 	che 	in, versi. 	Chi non/ 
conosce l'epico Klopstock 1  detto a_ ragione l'Omero della Ger- 
mania ? - La felice sua ,idea  di adoperare 	i 	veisi ,esametri 	nella 
nativa sua poesia 	apri 	un 	nuovo .carripo' alla 	ricchezza 	della 
lingua., 	dove it 'Rainier' ,. fl.' 15enii '.e 	va.rj 	altri- banno saputo 

.spaziar$1 rodevolmente, e gli da diritto ad essere riguardato co- 
' me uno del' padri -della poesia•alernannk,-.  la quale altresi .6' `sea- 

ra da lui arricchita con una nuova dramrnatica . Ma se ii Klop- , 
stock puo dirsi 1' Ornera della Germania , it Rimier doveva 
ugualmente riivirdarsi come 1" Orrizio ; mentre it -Gleiin in un 
altro stile sorpassava , second() 11 sentiment°, del Jerusalem 0:(d) 

	

_ 	 k 2 

	

(a) 	Lettr. gar 	la 	lip Alern. 
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it greco Tirteo . Su un altro tuono straniero voile cantarL1 .....  
merico Klopstock , ercinnpose due" drammi nazionali nel gusto 
e .costume degli .antichi 	bardi ; 	e it Ktelschmaizn lo seppe sc.- 
guire 	in alcuni tomponimenti 	epico:lirici , 	ed 	it Denis nella 	1  
maggior parte 	dei suoi canti 1' ha portato, per cosi dire , alla 
perfezione . Al 	tempo 	stesso due genj 	singolaii it 	Gespeire- 

r 

P Haller 	ergeVano nella Svi zera nobili 	ed ornati. tempi 	alle 
Muse , ed or confarnabili • Jillj , e con ameni e.teneri poernet- 
ti , or con odi sublimi 	con eslegr-r atetiche facevano dall'al- 
to "clelle Alpi risonare in-'-tutta P Europa teneri 	e 	dolCi , 	mae- 
stosi 	e sonori 	cants e. . 

In quest© stato di coltura o di avanzamentO della tedesca 
-poeSia,e• venuto it celebre I/Vieland a darle , per 	cosi dire, l'ul- ' 

:film nano . 	Ed ora scherzando 	leggiadramente colle grazie , 
ora• lasciando sbizzarrire la folle ed amabile sua immaginazione 

:in romanzi piaavoll , or diffondendo in varie .a)tre guise' la sua 
vena poeti,ca , che vorremmo a maggicire sua lode veclere sem-
pre lontana .da iubrici scherzi , ha condotta la lingua e la poe-
sia ad un .grado .di eleganza , di pulitezz2 e di perrezione, che 
alcuni degli stessi suoi nazionali•  temono 	che non possa innal- 
zarsi Oh , e the stia all' opposto per decadere co' 'nuovi sforzi 
di chi le voglia recare miglioramento% Noi ' intanto 	sentiamo 
che non lievi , applatisi -riscuotano 	nella Germania 	it Nico/ai , 
it boss , i , due fratelli tonti di Stolberg,17.4sehka,"i'illxin-. 
ger 	e* parecchi 'altri . '..A maggiOre ornament() del Parnasso te- 

' desco si, vedon° mOlte celel;ri donne , 	che "halm° -applicate le 
delicate for rnani a coltivarl° . La Ziegler ,  la Gottsched, la 
Llner,  , la Ifarschin son° le Corinne e le Saffo dell' alemanna 
poesia : Tanti e • si illustri nomi rendon° rispettabile quella poe- 
sia , e possono giustamente impegnare 	1° zelo letterario di al- 
cuni 'data poeti di altre lingiie per farla conoscere ai loro na-
zionali . Ma molti- critici nondimeno benche conoscano ne' po- 
steriori: Tedeschi pia finezza 	di pensieri i„ 	dilicatezza 	di senti- 
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menti, grazia ' ed 	eleganza di espressioni ed i pia bei -pregi di 
buona poesia the 	non 	promettevano i rozzi 	saggi dei prirni 
Boat del passato sedolo , non ardiscono nondimeno -  di proporli 
per modello di perfetta poesia . _It 	genio della lingua tedesca , 

.42me di lingua madre ,. 6 troppo diverso da quello .della latina 
eldetle moderne -sue figliuole , 	perche_ not possiamo non dico 
imitare e seguire , -ma ne meno 	stare .appieno. e conoscere le 
veil; bellezze dei suoi cdmponime 	i . 	Qualunque peril sia 	it 
nostro gusto , 	potrem 	n verit 	che una. certa prolissi- 
ta e minutezza , 	e troppo  use 	di voci 	tecniche e(  di 	notizie 
scientifiche , 	certi pensieri metafisici ed astil'atti , 	certe espres- - sioni che a. noi_ stranieri ,sembrano or basse e. triviali , or gon- 

fie ed .affettate', e generalmente t no stile uniforme , minuto , e 
che ci riesce pera .alquanto pesante e- languid°.  , non ci lascia- 
no godere con' pieno e puro diletto i gentilLpensieri , 	le leg- 
giadre idee , 	le nobili immagini •-e 	le. graziose 	invenzioni 	the 
spesso ritrovansi, belle coinpoSizioni dei piir famosi -loro poeti . 

Dal madrigale sino all'epopeja •,z  cliCe tin frandese (ci)',; la poe- 
„ sia alemanna 6 roil_inata 4alla mania delle descrizioni : Di un 
.„ • palazzo-si dipinge -ogni colonna &lila base sino -al capitello; 
„ e se tan- sacerdote ekreo ca__un-oracolo,si descrivono intim- 
,, tamenre le pietre pretiose dell"ephOd I  come farebbesi da iln , 
,, giojelliere „ . NOn 'ardira.  di rimproverare ai poeti-tedesch.I , ..... 	: 
come troppo, aspramente fa it gran- Federigo 00; an displace- _ 	. 	• 
vote gergo di termini impiegati•senvr scelta , de ciascuno ma. 
neggia a suo capriccio, .1' abandon?” delle  parole proprie e . 
piit espressive, ed it senso delle co8e soffocato in maxi episo- .  
did. So quantO siensi , purgati di tali difettr 1 buoni'poeti , che .._. 
in'gran numero hanno posteriortnente fioritO ; ma -spero- di poter 
ottinere qualche ItWulgenza dai savj nazionali , se ardir6 di de- 
siderare nella maggi6r .rarite 'allelic dei plivlodati 	seriitori-IPA 

.. 	 . 	- ' (a) 	RecutiI des meill piece chant. fr. ere. 
' 	tb) 	De-la Litt. MC/II, 
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sveltezza e rapidita nello stile, pia naturale finezza 2 	C rik jiz...  
servata delicatezza nei sentimenti . 

0, 	L" Olanda coltivd con qualche gusto la poesia assai prima ohcmie se . 
della Germania. 	Al 	principio 	del 	Secolo 	XVII. 	fiurl Jt.copo 
CatT, poets stirnatp anche oggidi dai suoi nazionali , anzi nei 
racconti e nelle novelle vogliono alcuni 	chiamarlo il Foatthne 
Qlandese . ,Contemporaneo d . ecitz ficni 	il 	Vonr/e/, il quale, 
pia casrigato e pulito e cc 	pia! fuoco ed estro poetic° , 4 ac- 
cinse a pia grandi 	corn 	,)siz.ioni , 	e 	ili„t .solo 	canzoni 	e 	satire, 
ma tragedie altresi , 	ed tin poema epico ardl d" intraprendere, 
e recd alla poesia,lazionale 	maggiorc 	forza e sublimita; 	e 	il 

'Vonde/ viene in ,fatti considerato per 	uno dci 	veri padri della 
lingua es della poesia olandese. 	Venne 	poi 	..1ntonide van der 
Goes, il quale seppe con pia maestria maneggiare 1' epico sti- 
le in un poema sopra il 	flume Y-strootn, 	benche non possa 
assai gilastamente chiamarsi epico . Al tempo medcsimo scrive-
va il Rotg.  ans it suo poema sopra Gaglichno III., pia stori-
co clfepico , ed inoltre le sue tragedie, che mostrano pia csac- 
tezza 	e Tegolaritb.. ...thls/oo parimcntc si fcce cone sue pocsie 
nome disiinto per la nobilta 	dei pcnsicri, 	c 	per altre 	poeti- 
che quanta', tuttoche 'venga da alcuni accusato di stile 	troppo 
'affettato . 	Al .principio 	del 	sccolo susccguentc 	dicde 	un altro 
tuono alla poesia olandese Arnold o iki :,altet , sl 	ncl 	genere 
lirico e didascalico , che nell-cpico , Jove in un poema sul pi- 
triarca 4bramo 	apporto 	la 	pia propria 	puria 	della 	lingua , 
correttezza dello stile, 	e nobilt.i cd elcganza della versificazio- 
Ile•. II dotto fiammingo sig. V ill 	k rweie , 	da qualche anno 
dimorante hi, Roma , alla cut cortesia el crudizione professo gra-
ta' riconoscenza ,_ per le moire notizic gentilmente somministra-
temi sulla poesia olandese 7  ed anche sulla tedesca , dice che il 
Cart pu6 considerarii come 	1-  Enylo olandese, 	e 	il Vondel 
come il_ Lucre-tio, ma che 	il H.,ozidiet 	per 	tutti 	i 	riguardi 

dee chiamarsi il loro Virgi:io ; sebbene rerd 2  cum' egli stesso ...... 
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sogiunge, gli potrt forse 	contrastare'questo glorioso titolo it 
van Harem y  alquanto a lui po,steriore , col suo poema di Fri- 
sone re dei Gangaridi , che Voltaire fece tradurre in francese • 
pei 	pregi poetici ,  che 	vi litrovaVa . 	II -Parnasso olandese si e 

dato sempre oa coltivando 	sotto gli. auspicj 	ed 	incoraggi- 
antj. 	della Societa. .di Leida , 	istituita 	pel 	ripulimento 	della 

lingua e pel ralfinamento del, gus o in questa genere 	di studj . \
s, 

 
E iq fatti si sono,vecluti in. questi anni fiorire con molta lode 
Lefranc 	de. Berkey ,...147e1,;,,,. 	Rhyrz 	isch-Feit , 	0 parecchi 
altri . Perfitro -una giovine mesa , 	tronilla Moen:, ha Mu- _ 
strata recentemente in varj generi la poesittolandese , partico.; 
larrnente in un poe.ma fatto ad adore del celebre suo naziona- 

le Ugone Grozio ; 	accrescendo non ,porn , gloria aria poetessa , , 	. 
r essersi tanto innoltrata in quell° studio, tuttothe nata colla 
disgrazia di- una'perfetta secita ..Ache nella poesia, scherzevole 
e buffones,ca si sono esercitati con lode gli 'olandesi ; 	e ii Ru- 
sting , 11 Fockenborg',-e` altri .vi .sono riusciti, con felicity . 	• 

. 

. 

, 
Le, favole di Francesco Knicisnin, it poem. la, Mysleide1-  

ed aleuni rotnanzi di .monsignor.Krasicki ,, e varj -pezzi dram- 
matici di altri Polacciii cl-  fanno vedere the la Pcilonia , come 
le al tre nazioni , coltiva in 	ditti i su9i rami la poesia ; 	ma  la 
diversity, della • lingua, e la 	scarsezza 	del 	letrerariO commercio 
con quelle genti cfprivano delle distinte. notizie dei fella avan-
zamenti della, poesia polacca ; ed io , benche per varie vie l'ab:- 
bia cereato , ,non ,ne lid potuto 	ottenere it desiderata lchiari- 
mento . 	. 	.. 	' 	• 	— 	. , 	. 	. 	. 
• Assaf pat 	ungd.tn e nt e potremmo parlare, dell'antica poesia 

aG Pocca . 

• , 

', gy 
.. 

settentrionale; se volessirno, riferire quanta .,i1 Vorinio (a), 	it 
l'Vettersten (b)-, it Koehler (c), it Mallet (d), ii Troll (e),, 
e 'parecchis altri hanno',  scritto, su questo. assunto . 	Ma le, moire- 

(a) 	Litter. Runica . 	 . 	(c) 	'Prolusiobe Scaldis , seu Poetis gen- 
(Wlile 2oesi 	Scaldorum Septcntriona• 	tium arctarum • 

Settentrionale 0 Scalda . 

1ium • 	 , 6 
(d) 	Intr. a 1' Hit. de Dancmarck cc. 
.W 	Lettr. sue. 1' Islande• 

.., 
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questioni 	e 	contrariety - in cui 	gli stessi scrittori settentrionali . - 
si trovano involti , il poco merito di quella poesia, e la narura 

. della 	nostra opera ci-dispensano 	dall' entrare 	in minuti ragio•- 
namenti su tal materia ; 	e 	noi ci contenteremo 	di dirne Sol- , 
tanto qualche cosa per appagare 	la curiosity 	del nostri letto- 

. ri , 	the 	vorranno avere alcuna .notizia di quella, per noi.  sit6- 
nosciuta 	poesia . 	L' origine 	i .-qUesta si prende comunemente 
da Odino, dio ed eroe o c plum:,  degli antichi Scandinavi .(Ma 
che shppiamo noi di qutzo pdioihertlac,..abbia. qualche fonda- 
memo 	di verita , 	e 'non sia appoggiato a favelziAe - tiadizioni ? 
Vtiolsi comunemente , che 	Odino 	sia 	fuggito 	dalle parti del 
mar -Nero al tempi della guerra di Mitridate ; 	altri lo fanno - 
venire dalle regioni Orientali dell' Asia ; 	ma 	pia recentemente 	- 
lo ,svedese T1u 	profess_ore di Hall , in una memoria sul- 
la poesia del Noid , inserita nel Giornale di Hall (a), pende 
a credere 	the Odino sia meramente- un 	soggetto mitologico 
ed ,irnmaginario,„ 	e 	non 	sia; stato mai nella. Scandinavia". Ma . 
checche sia .di Odino ,_ certo•.egli e , che la poesia. settentriona- 
le ascende ad una rimotissiMa antichita , 	e che,' almeno 	dal 
quinto secolo- della nostra era, Sono norninati e conosciuti di- 
stintamente i suoi 	poeti . 	Nel principio dello Skaldetal si ri- . 

. porta- uno Starkoner , poera del quinfo secolo , 	come it pri- 
mo i cui versi siensi conservati .nella metnolia 	dei suoi 	nazio- . 

- nali ;. ma il- continuator del medesimo Skaldetal cita alla fine 
un term Ulfver_Iiin.Oarge, ill quale, secondo lo Schoening, 
viveva• nel -se-coriclo secolo , 	In tutu 	la-  Scandinavia 	gli 	scaldi 

- o poeti erano sin, dai Vetusti tempi tenuti in sOmma.--conside- 
raziOne dal'popolo , -dalle trupPe e dai re--; 	e pelle battaglie , 
nei, conviti- ed in ogni - funzione piabblica 	occur,-  avano 	sempre 
un Ito-go distinto , La ..poesia valse ad 'Maine (h) il trono di 
Panimarca ; se Ragnan Lod&rok re di Svezia coltivo con lode- 
vole studio 	la, poesia 	dalla 	quale .ricavo 	non 	piccolo 	frutto 2  

—fa) 	1775:. 	 (N) 	Troil. Leitr. XI. 
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.servendosene di 	consolaiione 	nelIe 	angustie della 	prigione 	e 
nellr1 vicinanza della 	morte ; 	net 	citato Skaldetal , 	ch' 6 	un 
catalogo dei poeti aggiunto all' Edda 	si leggono fra gli scaldi 
diolti giudici , molti signori e non pochi monarchi . Ma quail; 

-tungue fin dai remoti tempi sia sempre stata stimata dai : set- 
t 	trionali la poesia 	la vera epoca della sua coluara non ven- 
ne cfie nei secoli duodecimo e a chnoterzo . Io non molestero 
Ie delicate orecchie,_dei •miei letto: col riferire i duri no.ni di 
Egli Skallagrirnson 	-.mak Oginu Ison, Gunlaug Ormstan- 
ga 	e 	di 	areccht , 	che sono 	ebrati n_ elle loro storie: 
net sopraccitato Skaldetal se ne contengono ducento 	quaran- 
ta , e questo basta per far' vedere quanto era da quei popoli 
coltivata la poesia . La mitologia e la storia erano per la mag-
gior parte gli argomenti del canti degli sea/di, I quail or poi-
sono interessare ilcritici settentrionali , non not 1  per iscoprire 
piii chiari .vestigj delle gloriose, geste dei loro maggiori . 	. 

"I.,' Edda , opera tanto famosa , e 	forse l' unica di quelle 
composizioni che possa meritare la curiosity degli eruditi me-
ridionali ; ma dell' Edda stessa quanto sono varie le opiniOni 
dei pill-  stin-rati scrittori4 Il _Hese/do pubblico I' Edda in islan-
dese , in latino e in danese (a). Giovanni Goeransson la tra-
dusse altresi in isvedese . Il Mallet l' ha parimente resa. Iran-
cese . Olavo o' Nording ha scritta una dissertazione.  dell' Edcle, 
islandesi : 1' Are, 	lo Schinunelman ed altii 	parecchi hanno 
trattata la 	stessa ,materia ."E cost sembra 	che 1' Edda 	tanto 
famosa dovrebbe gia,essere a guest' ora conosciuta abbastanza ; 
ma nondimerici troppo sono ancora discordi i sentimenti degli 
eruditi 	sun' autore2;,„ sulfa 	materia e su tutte le tircostanze 	di 
quello scritto . Vuolti dar molti che Soernondro Sig fuson, mor-
to net 1133. , componesse tin opera voluminesa intitolata Ed- 

. 

L' 
32  
Edda . 

Tom. IL 	 ' . . 
, 

(a) 	Edda Islandoram etc. Nunc primed) 	codicibus mss. , 	'Opera ct studio 	Pet. Joh. 
151as:take ., Danicc , 	ct Wine 	ex antiquis 	Resenii Hafniac 1655. 
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da , che trattava di oggetti importanti , 	e ch' era come ii te- , 
soro di tutte le umane cognizioni , 	e che questa 	venisse' poi 
nel principio del seguente secolo abbreviata da Snorre Sturle- 
son . ..1rnas Mag neo ne a Suemondro, 	ne a Snorre attribute 
sce la raccolta , 	o 	la 	composizione dell' Edda, 	ma 	la crede 

.-- opera di autore 	assai • posteriore 	(a). 	II 	cavaliere Ihre 	nq.a. 
sua lettera 	al Lagerbring , 	bblicatar a Stockolm 	nel 1772. , 
prova assai convincentement 	che la vera Edda- non 	e 	stata 
mai estratta •da altra ant riore, ma c 	norre Sturleson 5 . na- 
to nel 	1173. , ed ucciso 	. 	241. , fu it pcimo ..auzare-  che ve- 
ramente la compose. Non testa pago delle sue ragioni lo Schlo-
etzer , e nel primp suo tomo Della letters tuna e della storia 
islandese ne propose varie obbiezioni , pretendendo pera , non 
che anteriore fosse l' Edda allo Sturleson, ma che dovesse al - 
contrario riferirsi, a secoli pia recenti , ad unQ scrittore del tem- 
po della decadenza di quella poesia , vale 	a 	dire , 	secondo 	la 
sua opinipne , dopo it secolo decimoquarto . A tutte queste ob-
biezioni rispose l'Ihre in una lettera scritta al Troil nel 1776., 
e fece parimente vedere che , quanto 6 vero essere stata 1-Ed-
da composta da Snorre, altrettanto sembra evidente essere sta-
ta, in alcuna parte supplita ed accresciuta da m ano posteriore . 
Ala in quel medesiino anno sorse S,chimmelman con sigliere 	di 
Stettin, ed in un /1vviso,preliminare , che serve di prefazfone 
alt antica Edda .islandese, scrisse. che 	P Edda dee riportarsi - 
a 	z sop. anni avanti 1 era cristiana ; cio che promette 	di pro- 
vare storicamente in un opera particolare , 	e 	che 	dessa e la 
pia antica tradizione data al popolo celtico 	nella 	prima 	emi- 
grazione dall' Asia in Ear* ;. che Soemond,ro Frode la ricava 
nel secolo undecimo 	dalle antiche 	scritture 	runiche ; 	e 	che 
Snorre ha aggiunte alctine Qemisaghe alle trentatre , che sono 
unicarnente 	le vere . 	Ne pia, convengono gli 	scrittori 	intorno 
all' argomento di quel -celebre libro . 	II Resenio 	conta 	come 

(.) 	Glom. Danese di Lille 7735. 	 / 
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parti dell'Eckla it Voluspa'e -r-Havamal; 	it prim°.  detto da, 
lui . filosofia antichissima norvego-danese, 	e 1' altro Etica di 
Odin°. Lo Schimmelman dice che 1' Edda tratta della religio- • ne, ed abbraccia la dottrina di Dio 5  della Trinity , del Messia 
e dell' Anticristo , 	e 	tutta 	la dottrina 	teologica e sibillica ; 	e 
s"Oggiunge che il Volaspa e la, prima parte dell' Edda , conte- 
nente la morale 	di Odin° . LoASchloetvt' vorrebbe pensare 
che l'Edda fosse una specie di ra6c.olta di opere islandesi corn-, 

e prese in' un volume : 	-1 pih 	omune 	ente s'immaginano che 
1'Edda contmga 	mitologia degli 	ntichi . Ma l'Ihre, H qua- 
le

...li
sh 

colla-piet scrupolosa diligenza ha esaminato H celebre antico 
codice dell' Edda 	che si ritrova 	nella biblioteca dell' universi- 
ta di 	Upsal , 	sostiene 	non 	esser 	altro 	che una introduzione 
alla poesia islandese 5 	e 	ne 	parla con tale minutezza e distin- 
zione , che sembra poterglisi prudentemente prestare ogni fede. 

' 

L'Edda dunque , secondo l'Ihre, consiste in tre-parti ; h pri-
ma, chiamata Demisagas, contiene un estratto della mitologia 
degli antichi; la seconda Kenpingar e puramente un erario poe-
t/co; e la terza Liodsgrienir, che vuble dire disrinKione dei 
saorii, e una prosodia islandese 1  coll'aggiunta- di altri capi ap-
parienenti a quanto put!) riguardare quelli poesia, e- forma una 
vera arte poetica . .lo non parlera dello Skaldetal , del-Land- 
fedgatal e di altri trattati. che si leggono -uniti all' Edda 5 	per- , 
che temo che i curiosi lettori 	si diano gib per soddisfatti ab- 
bastanza colle cose finora dette 1  ne vogliano pih faticare' le lo-  
ro orecchie col replicare q4ei -duri nomi . 

Meglio sark Corse dare qualche. idea 	dell' indole e del gu- 
sto di quella poesia.; nel che fare a,ccenneremo brevemente -qual- 
che poco di quello che , alquanto pig. distesamente , riporta it 

..oesi2 , 
Scala . 

,.. 1eg.f..;  

Trail (a). La versificazione , secondo qucl che dice 1' Edda , 
pub variare in cento trentasei- diverse maniere ; la pint comune .__ 

/ I 
(a) 	Lat. XIV. 
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agl'Islandesi , famosi poeti , t quella the si chiama drottquade 
o inni reali. Questa si divide in stance di quattro versi , ogni 

verso e diviso in due emistichj , ciascun emistichio contiene sei 
o • sette sillabe ,-- e 	le sillabe sono 	di tre o quattro lettere, e 

talora di pia , facendo parte della versificazione- non solo it nu-
mero delle sillabe , come nella nostra poesia , ma quello altria 
delle lettere (*). 	t . 

34 
Uso della ri- Ii Dalin vuole che Einar Sku/eson poeta della cortF di 
ma . Norvegia, verso la meta 	el secol 	duodeackno , introducesse ruso 

della rima nella poesia set 	trionale ; 	ma aitti...21 contrario pre- 
tendons che assai prima .fosse gia conosciuta ed adoperata da 
quei poeti . Vislandese lijalti, in una satira scritta nel 994. so-
pra Odin() e Freja, use) di rima nei versi . Nella saga di Olof 
Tryggvason, morto nel i000. , si vedond parimente versi ri-
mad , é posteriormente it poema di Carlo e Grim 6 scritto in 

(*). La consonanza 	della versificazione 	essendo 	consomme la prima 	'del second° 
degli ,,scaldi , e canto diversa da quella de- • 	emistichio , 	bisogna the nel primo ne sic- 
gli altri poeti antichi c =demi , 	che spe- 	no altre due simili, quail sono infatti gags 
riamo 	non sia discaro ai lettori - it vederne 	e gunne . Cosi pure nei versi 
qui qualche saggio . Una lettera iniziale , che 
dee essere quasi 'sempre la prima del secon- _ 	Slydurtungur let stingra- 
do emistichio, dirige la consonanza : quindi 	Sverd leiks reigenn ferdar , 	' 
a the, se quella prima lettera e consonante , 	Sende Gramur at grundu, 	- 
due parole del primo emistichio debbono in 	. 	Gull-carpathi snarpann 1  
cominciare colla medesima lettera; ma basta 
una sola , se quella prima lettera i vocale . 	e 'parimenta 	in' tutti 	gli altri . 	Oltre 	di 
Eccone 1' esempio . 	 qtlesto, nel primo emistichio di ogni verso 

vi sono due parole, the hanno alcune con- 
Amur loendum for within,: 	 sonanti simili e le vocali differenti ; • come 

	

Atvaldur.sa er gaf scaldum ; 	 loendum , undann, hann , gunn ec. e que- 
sta , corisonanza 	meno perfetta 	si 	chiama 

csstndo vocale la prima lettera di Alval- 	skoctending .. Net secondo emistichio di ogni 
der , 	basta una 	simile nel primo emisti- 	verso vi sotto patimente 	due 	parole , 	che 
chio , 	come si vede 	in Austur. 	Ma 	nel 	hanno sitniglianti alcune consonanti , ed al. 

' versa 	
. 	

cune vocali , come atvuld , scaldum , gunn- 
, 	 hoerda , moergum cc., e quecta consonan- 

Halm feck gaga as gunne 	 za si chiama adalhending : 	it maggior nu. 
Gunnhoerda floeg moergum ; 	 mero di tali lettere simili fa la consonanza 

maggiore , e maggiore la bellezza dei vetsi . 
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simili versi (a). Io non ardisco di entrare in unamateria per • a 	.- me ,seonosciuta ; ma penso die forse aura, potuto_ rispondere ii 
Dalin, che alcuni versi rimati , ed anche qualche cornposizio-
ne scritta in tai versi per accidente , o per bizzaria d' ingegno 

i. _non bastarono, presso i settentrionali, come non erano stati ba-
sivoll presso i Romani , per poter dire introdotta •nella poesia 
la rima , 	e che allora soltanto sir pots questa dire veramente 
introdotta , quando Einar con istudio e con arte regolatamentei 
ne fece.  uso , e ne dii-ig...forse %LE 	irecetti . 	 _ • 

Se poi vorteMientrare nel guTed.afe nello spirito della poe- Gust!Cdeila 
sia settentr:ionale, non la troveremci niolto perfetta e lodevole. 	'813caTir de3li  

Gil scaldi componendo i loro poemi si studiavano 	di renderli 
enigmatici ed inintelligibili non solo al comune degli uomini 1  
ma agli stessi poeti , Una stranissima trasposizione delle parole 
rendeva it senso involuto ed oscuro . La lingua poetic 	era all 
fatto diversa dalla comune e prosaica ; e questa lingua faceva 
la parte plix essenziale 	delle cognizioni 	letterarie di quell' eta . 

. 

La .variety del -sinonimi era un notabile pregio della poesia ; ma 
contribuiva 	anch' essa 	a renderne 	pit'i 	difficile 	P intellikeriza . 
L' 112re vita un inno di Lopt Guttoirnssons , nel quale si ritro- 
vano quarantasette parole diverse per significare la donna; 	e 
nell'E-dilti impressa dal Resenio it flutto del mare viene espres- 
so .con-cinquanta sinonimi . 	Ma° chi mai potra intendere - certe 
metonimie 	e perifrasi , 	di -cui 	facevano singolar  pompa quei 
poetic? Non credo sari,_ discaro ai lettori it vederne un esempio 
per la stessa sua stranezza ed agsurdita.. Per dire io metro l^ a• 
nello nel mio dito dice un -poeta citato,  nell' Edda i io attacco 
it serpente tutto\alr intorno battuto aprendo la gola alla pun. 
to del ponte del francolino alla fora dello .scudo di Odino . 
La forza dello scud° di Odino e it braccio gul quale .si appic-,  
ca lo scudo ; 	it ponte del frawolino e it pugno , sul quale it 
falconiere mette il. falcone ( prendendosi- it francolino 	pel fal. 

(a) 	Vedi le Note dell' Edit. ted. dale Lett. del Troil , lett. XIV. 
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cone per licenza comune a quei poeti di variare le specie); e 

• 
la punta di quel ponte ,e it dito , it serpente ec. e Panello . Le 
cirnici si chiamavano abitanti delle muraglie ; ,ed altro insetto g 
ancor pia schifoso veniva pomposamente appellato soerkelefant , 
elefante di camicia. Antonomasie , metafore ,. iperboli 1  e le pia , • 
ardite, e pia oscure espressioni erano i pia pregiati ornamenti /di 

-quella poesia . II Troll nondimeno dice che non si possono leg- 
gere senza ii pia gran piacere it 	Bjarkarnal di Lodbrok vicino 
alla morte , e varj 	altri di quei poeml, ,soda egli pure di...clue- 
sto sommo piacere 9  per ‘r ,resreCto non gliQ,Linvidio ; • e gliene 
lascio volentieri. it 'pieno possesso , senza veruna pretepsione , e 
senza la minor umbra 	di gelosia 	o 	rivalita . La poesia, setten- 
trionale , 	che 	occupava 	tutti i regni 	della Scandinavia , passo 
poi nell' Islanda ; ed abbandonata in qualche modo dagli abita-
tori del continente , Esse) it suo seggio in quell' isola, e fiori in 
essa per varj secoli . Dall' introduzione ' del cristianesimo nell'Is- 
landa , 	cioe dopo la meta, 	del secolo undecimo Eno alla gran 
peste cligerdoed venuta in quell' isola ed altrove • verso la mai 
del decimoquarto 2  conta lo Sadoetzer P eta d'oro della poesia 
islandese ., Dopo quel tempo, ainitta e spopolata 	P Islanda , e 
ridotta al giogo straniero della Norvegia., non piA si fece sen-
tire con applauso e diletto la sua poesia, e generalmente giac- 
que 	a 	tal segno derelitta in tutto it settentrione , 	che 	rimase 
antiquate, affattO 	e 	sconosciuta 	 la sua _lingua 	agli  eruditi stessi 
di quelcnazioni ; e P intelligenza, dei poemi degli antichi scaldi 
divennc- un 	oggetto 	dei faticosi; studj 	dei pia clotti• loro anti- 
quarj . 	 ..-- 

3.5 ' 	Or dunque , lasciati a parte 	ill scald! 	e discendendo ai , Poesia Svede. 
se. tempi pia bassi, daremo uno sguardo alla moderna poesia degli 

Svedesi , della quale' poche notizie avremmo potuto porgere ai 
lettori , 	ricavate dei libri- a noi- pervenuti , se r erudita genti- 
lezza del cavaliere di F'ngestrom , ministro di S. M. Svedese in . 
Vienna , non ce ne avesse favorite benignamente altre pia co- 
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, 	plaie e pia giuste. A Gustavo .1. si dee it principio, della col- 
tura 1etteraria della Svezia . Nei secoli anteriori P ignoranza era 

- si grande ,- dice it Troil (a), che se dee darsi 'credit°,  agli an,  
nalisti , non v' erano stati re nella Svezia avanti Gustavo tiVad 

_sa, che sapessero scrivere it proprio nome . 1..' autore del ko-
nifngaoch Hoefdinga styrelsen, o sia IstruTione di re' e 'di 
priwipi, che Giovanni Scheirer ilt quale to tradusse in latino , 
e posteriormente it Nordin che ne ha fatto un esame critico,' 
vogliono sia states del ,,tempo della minority, di Magno II. re  
di Svezia—, cioe don4 la meta del -*Srcido decimoterzo , ma che .. 
r Ihre fa assai pia recente ,- dicendo essere stato Brynolph Cart= 
sonn vescovo di-Skava.  morto net 143o.: questo autore , china,  
que siasi , 	it quale certo e animato da morto zelo per l'istru, 
zione : de' principi , 'dice che -„ pit non deesi esigere da' prin-- 
5-, cipi che.  11- saper 	leggere 	ed intendere i VrOpri 	decreti 	„ . 
Infatti pochi 	erano' 	principi 	che giungessero ad appagare le 
discrete bratne' *di' qtiesto.  autore , 	amando 	piii 	la caccia 	ed' i 
piaceri , e le belliche irnprese , che la lettura e to studio . Mar 
potevano tai principi dare la' mano alle cadute jettere'4..ma ve• 
nendo 'finalmente GustaVo , principe illuininato , corninCie 	a 
sollevarle ' dall' infelice 	stato 	in cur giacevanb , 	ed 	a 	metterle 
in qualche lume . AI ,suo tempo si coltiva . lo studio ''delle lin- 
gue greca 	e 	romana , 	e s' introdusse qualche_ tintura di buori 
gusto in quella. nazione . 	Ma. la' coltura: della : pairia lingua nor 
pote ancor vantaie tanti 	peogressi . 	L' amore 	della. latina', pre- 
valse nelle colte persOne , ed ebbe trOppa influenza negli stes, 
Si scritti della svedese . Il celebre cancelliere Oxenstierna, 	tut, 
tocche pensasse ton' giustezza , 	e si esprimesse 	con energia e• 

precisione l 	aveva-  ii poca cura 	della purezza del linguaggio , 
' 	che nei suoi scritti svedesi va spesso framinisschiando 	non solo 

parole, ma frasi e--periodi latini . La famota Cristinq , che die, 
de ampia protezione alle 	scienze ed 	alle • belle 	lettere 2  _e 	ad 

(a) 	Lett. XI. 
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ogni sorta di buoni studj , 	non 	trascurO l'abbellimento della 
lingua .e della • poesia nazionale . 	Allora it ]%Iessenio 	si dedice . 
alla drammatica , 	e 	la sua applicazione gli merit() -qualche lo- 
de , benche poco ornamento rec‘ asse al suo teatro . Lo Siieriz-
bjelni .riuscl pia felicemente nell' epica ; ed ii suo poema d'Er- 
role B molto stirnato dai nazionali . 	Ma nondimeno la Svezia 
fino al presente secolo non ha potuto 	an tare 	veri ' poeii . 	II 

• 

Dalin e a ragione riguardato, come it padre della svedese (poe-
sia , ed it suo poema epico. Della liberta'-della Svezia, come 
it prirno frutto di quel ?dirnSss-o the abN qualche Inaturita . 
II suo 	zelo per la patria poesia lo eccito a rivolgere la penna 
ad ogni genere 	di poetici componimenti , e se non ebbe trop- 
po felice successo nei teatrali , negli 	epici 	perk 	e nei .  lirici si 
guadagno , pia onorato nome . 	Se 	alla grand" anima di una re- 
gnante donna deve la poesia svedese 	i suoi principj , 	dal no- 
bile zelo di una donna privata pub giustamente ripetere i suoi 
felici avanzatnenti . La signora !Vordenflyght, per animare i parr.' 
studj , ebbe it generoso pensiero di formare in Casa sua una let-
terarsia asseniblea, dove s' illustrassero la poesia e, le belle let- 
tere . 11 Klingenberg ed iLTorpadio gia mord , ii Creuq - ora 
presidente Bella cancelleria , ii Gyllernborg consigliere della me-
desima ed -alcuni alai eruditi componevano quest' accademia . 

, 

Frutto di quesia 6 la collezione di poesie e di prose., the tut- 
te spirano.  buon gusto e non poco genio , 	data 	alla lace col 
titolo di Opere di •letteratura. Tra le molte belle composizio- 
Ili , di cui 	ha arricchita it conte 	di Gylleniborg 	la poesia na- 
zionale , l'Ode solla forza dell'anima , tel it poema sul disprez- 
ZO del mondo gli fanno un nOme distinto . Il poemetto di Otis 
e eammilla ha reso celebre net Parnasso svedese 	it 	conte di 
CreutT, a cui motto dee la letteratura di quella nazione : tra 
le poetiiche sue' doti.quella vantasi singolarmente di esprimere 
con .dilicatezza particolare 	la tenerezza e la sensibilita . 	Nella 
lirica si 6 fatto it Bergqint non poco onore p componendo udi 

i 

   
  



CAPITOL° 	I. 	POESIA 	89 
assai belle. Sonosi 	impiegati 	nella 	drammatica 	lo Zibeth , 	it 
Laliii , it Gyllemborg e varj altri ; ma fra tutti singolarmente 
distinguesi 	l'.eldlerbeth per la. vivacity dell'immaginazione, 	per 
1a' finezza di gusto e per la vastita, di erudizione . A tanti poe-
ti finor lodati unird per compimento it Kellgren 5  poeta di ma; 
raviglioso fuoco e pieno di vivacity . Quanto egli scrive , 	dice 
l'Engestrom , 	ha 1' impronta dell  geniq 	del gusto poetico .. 
La regina Luisa Ulrica istitul un 	accademia di belle lettere , 
della" quale dopo la sua morte si e dichiarato it re protettore; 
e gli atti- di 	quest' accademia conteng4no molte poesie . II /T10- 

narca Gustavo III. , secondato dal fino gusto e dagli ampj lu-
mi del conte di Creutz , presidente del consiglio della cancel-
leria e cancelliere delruniversita di Upsal, ha promosso in ogni 
modo it teatro ea la drammatica poesia . In somma la poesia 
svedese ha Patti in breve tempo grandi progressi , 	e 	ne pro- 
mette fondatamente molto maggiori . 

Piii tardo e stato it principio e pia rapidi gli avanzamenti 37 

della poesia russa . Noi abbiamo alla lute la Storia delta Rus- 
sia del francese Levesque, 	e questi , peritissimo della lingua 
e 	della letreratura di quella 	nazione, 	parla 	assai distesamen- 
te (a) della moscovitica poesia, e ne riporta altresi alcuni sag- 
gi , 	onde poter -formare ancor not qualche idea del suo meri- 
to . 	Io mi sono altronde procurate ulteriori notizie, 	e debbo 
alla gentilezza di alcuni amici una dotta e piena memoria dell"-
accademico Stehlin sulla russa letteratura , per poter cosi dare 
piii compita estensione a queste nostre notizie dei progressi e 
dello stato attuale di ogni poesia . La Russia , barbara un tem-
po ed incolta e straniera al resto di Europa, 6 venuta in que- 
sto secolo a tale coltura e dignity, 	the ora gloriosamente in- 
iluisce in turte le cbrti europee , e.  vuol prirneggiare fra le piit 
ripulite e piti potenti nazioni . Il fume delle lettere 2 	estinto in 

Russa . 

Tom. 11. 	 in 
(a) 	Vol. 1V. a V. 
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quelle contrade per tanti secoli, e andato avanzando in questo 
quasi del pari collo splendore delle armi . Per quanto ricca fos-
se ed elegante Ia lingua russa fin dall' undecimo secolo , quan-
do' espresse in una traduzione fedele le sublimi immagini deFia 
sacra Scrittura , che mai. produsse avanti it czar Pietro se non 
aridi annali e rozze canzoni ? 	Alcuni versi conservatisi di quei 
secoli ci possono consolare per la loro sconcezza della Perdita 
degli altri . L'arcivescovo di Novogorod Teofane Prokopovitch, 
morto nel 1737. , che fu di Canto ajuto al czar Pietro per la 
riforma della nazione , *on 'Men() lo servi colla coltu'ra delet- 
terari 	suoi talenti , che col 	sussidio 	dei suoi consiglj . 	Egli fu 
it prima che facesse in qualche modo sentire ai Russi la forza 
e la dolcezza dell' eloquenza in prosa ed 	in 	verso, 	e 	scrisse 
sermoni , panegirici , elogj , storie e poesie .. Il principe Kan- 
ternir , 	morto in Parigi nel 1742. , si prova anclf egli d' illu- 
strare coi suoi scritti 	la lingua e Ia 	poesia 	dei Russi ; 	ma le 
sue opere sono ormai pia dimentiCate dagli 	stessi Russi , 	the 
non erano amrnirate ai suoi di . Trecliakovski, 	che aveva pia 
passione 	che talento 	per 	la poesia , 	compose versi 	che ora , 
second() it testimonio del Levesque (a) 	fanno leggere 	per 
penitenza nel cosi detto Romitaggio della C'Tgra . 	Era 	riser- 
bato alle sponde della Dwina settentrionale l'onore di dare al-
la Russia il primo poeta . Lomonosof , it primo scrittore che 
desse lustro e splendore alla russa poesia , Lomonosof, 	mem- 
bro delle accademie delle scienze di Pietroburgo e di Stockolm, 
Lomonosof , consigliere di stato , e persona ragguardevole nel- 
la repubblica letteraria 	e 	nella civile , 	nacque 	da un ignobile 
pescatore presso alle gelate ripe 	del mar Bianco ; 	e privo di 
educazione e 	di coltura dovette al solo suo genio quanto ac- 
quisto di scienze e di onori . Eccitato dal doice piacere che nel 
suo animo producevano le sublimi e poetiche espressioni 	della 
Scritturl , che udiva . recitar nella chiesa 2  Si diede con istanca- 

('a) 	Vol. V.  

   
  



CAPITOLO' L 'POES'IA 	9L._ 
bile 	ardore a coltivar le lettere 1 	ed a creare in qualche ma- 
do di suoi nazionali una poesia . Egli ha illustrata la lingua rus-
sa con una grammatica ed una rettorica ; egli ha arricchita, la 

zAzionale 	eloquenza di un panegirico 	di Pietro it Grande; 
egli ha scritte storie che , se non hanno tutte le doti di una 
sottile ed avveduta critica , 	non 	mancano pero di quei pregi 
di eloquenza e di stile che 	a 	tali serial .convengono ; egli si 
e fatto ammirare non meno intendente delle scienze, the 'aman- 
te d'elle belle lettere colle dissertazioni su 	punti chimici e fisi- 
ci , 	che ha letto con motto plauso nell'accademia delle scien- 
ze . Ma dove 	pier spicco, il suo genio , e diede maggior lustro 
alla sua nazione , fu certamente nella poesia. Io non metro in 
gran conto le sue tragedie, recitate nel teatro 	di corte , ben- 
che originali. e cavate dalla 'storia di Russia , perche non hanno 
'In merito' drammatico che possa far molto onore a 	un gran. 
poeta , 	e perche or giacciono oscurate 	dai superiori pregi 	del 
tragico di lui successore . Ma le sue ode , le sublimi imitazioni 
dei salmi e del libro di Giotbe, la sua epistola sopra it vetro , 
ingegnosa, dotta e poetica, tradotta elegantemente in francese 
da un altro russo, it conte di Schouwalof, it primo canto del 
poema epico sopra it czar Pietro, del cornpimento del quale 
1" invida morte ha privato la Russia , sono i yeti titoli 	per la 
poetica immortality del Lomonosof. 

Sotto le belliche tende nacque 	un rivale dell' onore poe- 
tico del Lornonosof net nubile Soumarokcf, morto in Mosca 
net Ivo. S' egli fatico indarno per rapirgli it lirico alloro , ot-
tenne senza contrasto la Palma nella drammatica . Egli inoltre 
scrisse satire ed idillj , che gli hanno acquistato a ragione no- 
me 	distinto 	nella russa. poesia . Ma la 	principale 	sua -lode 	e 
nelle favole ove egli 	ha avuta la lodevole ambizione 	di emu- 
lare 	la gloria 	di 	la Fontaine ;. ed 	alcuni 	pretendono , 	che 
l'abbia quasi uguagliata, sebbene , a mio giuJizio, in quelle fa- 
vole che riporta it Levesque , 	gli sia rimasto troppo 	inferio- 

in 2 
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re . 	La Russia 	Bode presenternente 	unt illustre poet; 	net con- 
sigliere Keraskof, celcbre per molte poesie , ma soprattdtto e 
singolarmente pel poema della Russiade. Levesque riporta un 
pezzo di questo poema, 	che non e privo di affetto e di sefi- 
timento , 	di 	eloquenza 	e 	di energia 	di stile . Se 	it duca di 
$. Nicola, 	ministro della corte di Napoli in Pietroburgo , che 
ha stimato opera degna 	del fuo studio il tradurre in versi ita- 
liani la ffussiade, del Keraskof, vorra far parte al pubblico,del-
la sua traduzione , noi potremo in qualche modo gustare que-
sto prezioso frutto del russo Pindo (*) . Ora staremo -al giudi- 
zio degl' intendenti 	di quella 	lingua , 	e &rem() che it regno 
poetico della Russia sembra finora diviso fra tre poeti : Lomo-
nosof domina nella lirica , Soumarokof nella drammatica , e 
fell' epica Keraskof. Vi sono inoltre altri poeti di minor grl-
do , ma non privi di merito , che si sono acquistata qualche ce-
iebrita . Petrosky ha tradotto it Saggio sopra l'uomo del Po-
pe in versi si purl ed eleganti , che puo sembrare scrittore ori- 
ginale : 	iViacicof si fa nome 	colle tragedie ; 	ed altri in alai 
guise aspirano ad ottener qualche onore nella corte di Apollo. 
Le sponde della Neva godono 	di un amazone e di una musa 
nella famosa Principessa di 4'scof, 	nata ad imprese grandi ed 
a- straordinarj avvenimenti . Questa nuova Minerva, avendo con 
tanto vantaggio di quegli stati fatto vedere alle russe truppe ii 
militare suo spirito , 	mostro poi a tutta la nazione it poetiCo 
suo valore , di cui noi abbiamo veduto soltanto un picciolo sag-
gio nei pubblici fogli , ed ora gloriosamente presiede alle pro- 
fonde scienze , sedendo 	ad onta 	del suo sesso , con esempio 
unico non mai veduto nella repubblica letteraria , capo e pre-
fetta della reale accademia . La Russia, inoltre.  ci  porge un altrci 

(') 	E' motto it sopraddetto duca sent' 	pulimento , as sembra talc 	it poema da 
aver 	pubblicata 	la 	sua traduzione , 	della 	rncritaisi 	simile fatica , quantunque spicchi 
quale ho veduto 1' originate abbozzo , 	che 	qu4 e lk in bei tratti - 
credo non sia stato mai sidotto all' ultimo - 
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fenomeno .singolare nel genio poetico del conte Schouwalof: 
Ques,t° poeta russo ha scritto 	versi francesi con tanta eleganza 
e facility 5  che gli stessi Francesi non hanno saputo trovare fra 
I loro nazionali altro poeta capace di farli che it solo Voltai-
re , e con errore ben lusinghiero pel poeta russo , hanno attri- 
buio 	all' Apollo francese 	I' Epistola a Ninon , ch' e parto 
dell' ingegno dello Schouwalof. In questa lode di scrivere con 
purezza ed eleganza nella lingua francese hanno i Russi un su-
perior esempio da seguire nell' immortale loro sovrana , la gran-
de Caterina. Questa singolar donna,'oltre it parlare quella lin-
gua con una grazia e finezza , a cui pochi arrivano degli stessi 
Francesi , secondo it testimonio del Diderot (a) , ha scritto 
nella medesima it codice non mai lodato abbastanza delle sue 
leggl , 	e poi recentemente , deponendo la maesta di Giunone 
e la gravity di ilstrea , ha voluto scherzar colle grazie nello 
stesso linguaggio , e adattandosi all' eta infantile dei suoi nipoti, 
ha Ion) composto lo CKarevitz clore , morale e savia novella. 
11 numero e la quality di tanti poeti se non bastano a mettere 
a liven° la poesia russa con quella delle altre nazioni , la ren- 
dono certo assai superiore a11a bassa stima , in cui e tenuta co-. 
munemente . Ma- tempo e ormai di levare la mano da questo 
capo : it fin qui detto potrA servire di un leggiero abbozzo, 
per farci vedere in qualche maniera it corso seguito dalla poe-
sia in turte le nazioni . Ora discendendo distintamente ad ogni 

	

sua classe 2  vedremo 	in ciascuna i progressi fatti 	dalla mede- 
sima . 

_ (4) 	Biosternahl Lett. cc. 
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CAPIT OLO 	IL 

Della poesia epica. 

I I capo d' opera della poesia , la piit alta impresa che p4ssa 
immaginare it genio poetic° ,• e quasi sono per dire it 	pit no- 
bile 	sforzo di cui sia capace 1' ingegno 	umano , 	e it poema 
epico . Scegliere un argomento degno del canto delle Muse che 
invocate vengono dal poeta.; preparare ed ordinare tutta la fa- 
vola si fattamente 1 	che ne ii mezzo dal 	principio , ne it fine 
dal mezzo discordi , e che in tutta la storia , ed in ogni fatto 
particolare , 	vero o falso che sia , risplenda 	la verisimiglianza ; 
trovare opportuni episoij , che servano al poema di naturale e 
dovuto ornamento, non di liscio ricercato e posticcio , che di- 
staccati non sieno dal resto della favola , ma abbiano necessaria 
connessione e reale dipendenza . dalla medesima ; studiare i Ca- 
ratteri delle persone , dipingerli al naturale , e renderli visibili 
nelle 	azioni e nei discorsi , 	seguendo in tutto scrupolosamente 
quanto la natura ben osservata intorno ad essi presenta ; color 
fire • leggiadramente le descrizioni ; animare le narrazioni ; pro- 
curare scene affettuose e toccanti; cercare variety e naturalezza 
nei fatti , decoro e znaesta nello stile ; ed in somma mettere in 
opera quanto una focosa fantasia, un fecondo ingegno, un acre 
giudizio , 	una 	vasta, dottrina •ed 	un 	animata eloquenza possa 
suggerire al dotto 'poeta , e 6° che si richiede ad un epopeja. 
Laonde chi potra giustamente maravigliari , perche in tanti se- 
coli , 	dappoiche viene coltivata dagli uomini -1a. poesia , non siasi 

, ancora prodotto un poema epico che possa dsi perfetto , e co- 
me essendosene composti tanti .  poco meritevoli della pubblica in- 
ce , 	si scarsi sieno 	quelli 	che 	hanno 	goduta l' accoglienza dei 
posteri , e che siensi fad leggere con diletto ? Omer° , Apob• 
lonio 2  Virgilio , Lugano 2  Camoens , ariosto 2  Tasso 2  Ercil- 
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la, Milton, Voltaire e Klopstock compongono la poco nume- 
rosa 'schiera dei poeti eroici , 	che . si leggono 	dagli eruditi fra 

- 

1.  immensa turba di epici poeti greci e romani , antichi e mo- 
dtrni di tutte le dotte eta , 	e 	delle coke nazioni : e i piit di 
questi ancora quanto bisogno non hanno della graziosa indul-
ger dei leggitori ! 

	

1 pia antichi poemi epici 	€he siensi conservati alla dot- , g8  Antichi Poeti 
to posterity , 	sono in realty quei di Omero: 	ma prima di lui 
quanti altri poeti non si erano provati 	di sonare l'epica tram- 
ba! Non addurro qui i poemi di Orfeo e di Museo, perche 
creduti sono dai critici non 	di quei due antichissimi, 	ma di 
altri poeti posteriori ad Omero : non parlero di un Artino , 
citato da Dionigi di illicarnasso (d) pel 	pritno poeta ,. che 
scrisse intorno al Palladio: non di un ilatipatro ,- falsamente 
annoverato da alcuni (h) fra gli scrittori della guerra trojana 1  
anteriori ad Omero: non di .elristea Proconnesio, autore di un 
poema della guerra degli Arimaspi , popoli delta Scizia : non di 
varj altri detti da alcuni, poeti epici , e ripetuti dai tempi an- 
teriori ad Omero, ma che io rralascio , 	perche pur soffrono 
qualche incertezza o per 1' eta, o per la composizione ;- e mi 
rivolgo soltanto ad alai, del quail non vi ha fondamento di 
muovere alcuna ragion.evole dubblezza. EustaTio 	(c) cita un 
ilutomede- Miceno , che verso i tempi 	di Trofa descrisse in 
versi eroici la guerra di ifmfitrione coi Teleboi , e la lite del 

epici . 

Citerone e dell'Elicona . Saida riporta un Eumolpo , figlio di. 
Museo e discepolo di Orfeo , iI quaIe fu poeta epico prima di 
Omero . Eliano (d) parla di Melisandro Milesio , che avanti 
it tempo di Omer 	scrisse la guerra 	de' Lapiti e de' Centauri . 
Gli antichi citati da Strabone (e) avevano un poema di Creo- 

	

filo, 	°spite e maestro. di Omero , 	intorno alla rovina di Eca- 

	

(a) 	Ant. Rom, lib. T. 	 (d) 	Var. Hist. lib. XI. 	cap. II. 

	

(6) 	Fabr. Bib!. grace. tom. I. 	 (e) 	Lib. XIV. 

	

(c) 	Od. 	III. 
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lia . 	Oleno viene chiamato da Suida e da altri poeta epico ; 
anzi 	vuolsi 	da 	alcuni 	ch' egli 	sia stato 	l' inventore 	dei `versi 
eroici . Ma discendendo particolarmente agli scrittori di poemi 
riguardanti la guerra di Troja, 	quanti 	ne potremo 	not rank,- 
mentare che diedero 	ad Omero r esempio e la materia de' di- 
vini suoi canti ? 	Noi 	abbiamo accennati altrove (a) Palgine- 
de , Corinno , Siszfo , Dareje frigio e Siagrio per ,autbri di 
poemi , che cantarono la guerra di Troja . Di Palamede , pa-
rente di ilgamennone , ci narra Suida non solo che scrisse uno 
o pia poemi sulla guerra di Troja, ma che detti poemi distrut-
ti furono per invidia dallo stesso Omero. Del discepolo di Pa-
lamede , Corinno , dice it medesimo Suida , che fu it primo a 
comporre un Iliade durante ancora la guerra , 	e che da lui 
prese Omero tutto 1-  argomento del poema , 	e to riporte rid 
suoi 	libri . 	Dove 	non vedo perche voglia it Fabrizio trovare 
una manifesta contraddizione (b) : Videtur autem perspicue in-
ter se pugnare , quod affirmat Saida:, Corinnum, stante ad-
hue Troja , scripsisse , et Hometum totum poematis sui argu-
mentum ab eo accepisse . Quasiche Omero fosse giunto nella 
sua Iliade fino alla rovina di Troja, o quasiche Suida avesse 
parlato dell' Odissea di Omero, e non della sola Iliade . Dell' 
Iliade di Darete frigio mentovaro da Omero (c) 	non sembra 
che rimanga luogo da dubitare , poiche dice Eliano (d) esser-
si ancora ai tempi suoi conservata . Di Siagrio narra il mede-
simo Eliano (e.  ), ch' era ,creduto da alcuni critici essere stato 
il primo 	a cantare la guerra di Troja . Omero stesso 	loda i 
cantori Demodoco e Femio; ed Eraclide , titato.  da Plutar- 
co . (f) , dice che Demodoco di Corcira espcesse in versi , 	ol- 
tre le nozze di I7enere con Volcano , la Tina di Troja ; e 
che Femio cl" Itaca compose versi sul 	ritorno di quelli , 	che 

(a) 	Tom. 1. c. H. 	 (d, 	Var. Hist. lib. XI. c. II. 

(6) 	bibl. gcace. t. 1. 	 (e) 	L. 	XIV. c. XXI.  
(c) 	11. V. 	 (f) 	Dc Musica . 
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erano andati a Troja in compagnia 'di /Igamennone. 	Era di-. 
ventdto si comune it genio di poetare 	ed it desiderio 	di can- 
tare la guerra di Troja, che fino le stesse donne s'impiegava-
nb in tali canti . Tolomeo Efestione, riportato da ,Fozio (a), 
dice ch' Elena figliuola di Museo. Ateniese descriise 	la guerra 
diroja, 	e che da lei prese Omero la materia del suo poe- 
ma . 'Il medesimo Tolomeo,  raccqnta (b) parimente , die una 
Fantasia di Memfi scrisse la guerra di Troja ed 	i viaggi di 
Ulilse , e che avendo. veduto Omero detti poem; , gli acqui-
stO , e ne voile far use nella su'a Iliade e nell'Odissea: e que-
sto. medesimo fatto vienealtresi narrato da un tale Naucrate 
pressb Eustazio (0. Ne io vedo perche debbasi rigettare fra le 
favole , •come vorrebbe  senza ragiorie Giusto Lipsio (d), una 
notizia autenticata da due antichi scrittori , e riportata quindi 
da Fozio e da Eustatio , e che non contiene in realta veruna 
circostanza onde si possa credere inverisimile . Motto meno ri-
porn!) col Fabrizio (e) questa Fantasia fra personaggi allego. 
rici , che 	coronarono dell' alloro. poetico la fronte di Omer°, 
poiche si Tolomeo che Naucrate la dicono donna nativa di 
Memfi, e la chiarnano figliuola di Nicarco, e ne parlano co- 
me di vera e reale persona , 	non come di allegorica e Pinta : 
ed ecco quanti poeti si erano accinti gloriosameiite a formare 
poemi epici , e quanti -singolarmente avevanb presa per argo- 
mento dei Toro canti la gueira di Troja . 	« 

In tale stato dell' epica poesia comparve it poeta Omero , 
e col sovrano suo genio profittando dei pensieri , 	delle imma- 
gini e delle esprc mon' der poeti che lo precederono , diede al- 
la Luce quelle ope,  e sovrumane , 	quei divini prierni , quei mi- 
racoli dell' ingegr 	e dell' arte che fann6 lo stupore di tutti i 

01111C 
39 

CO • 

Tom. H. 	 n 

(a) Cod. !go, 	 (d) 	De,  Bib!: c. I. 
(b) Ibidem . 	 (e) 	Tom. I. lib. I. c. 25. 
(c) Proem. is Odiss. 
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seColi . I Greci ed i Latipi , gli antichi ed i moderni , mentre 
vi e stata qualche coltura di lettere , tutti hanno sempre kuar- 
dato Ornero 	colla pia profonda venerazione , 	e quasi 1' han, 
no adorato pel dio della poesia . Medaglie , statue , templi , f&-, 
ste 5 	apoteosi - ed ogni sorta di onori rendevano 	gli. antichi .ad  
Omero; ma , 66 che tornava a maggior sua gloria , non 	Flo 
i rapsodisti-  ed i grammatici impiegavano intorno 	ai .suoi` poe- 
mi le letterarie 	loro 	fatiche , 	non 	solo 	i 	poeti "s' ingolfavano 
nello studio di quei primi loro esemplari , ma gii oratori ed i 
filoofi , e quanti assaporavano is letteratura , tutti accorrevano 
ad appagare P erudita loro sete 	nei copiosi -fond di anero. 
Nei poemi di Omero „ dice it Barthelemy (a) „ trova la gio- 
„ venal la sua prima istruzione , Eschilo, Sofocle, drchiloco, 
,9 Erodoto , Demostene , Platone 	e i migliori autori hanno 
,9 ricevuta la maggior parte delle bellezze che hanno sparse nei 
„ loro. scritti ; lo scultore Fidia , e it pittore Eufranore hanno 
,1 imparato a rappresentaredegnamente il padrone degli dei „.. 
Ne meno si sono impegnati i moderni in mostrare la loro ri-
verenza al padre, della poesia , ed ancora ai nostri di abbiamo 
vccluto, recentemente gl' inglesi Vood, Dawkins e Bouverie in-
traprendere lunghi viaggi per esaminare con penosa attenzione 
i Iuoghi stessi , 	i costurni e le usanze -  di cui, parla Omero ,. e 
.sostenere lunghe .fatiche per conoscere l'originale silo genio 5  e 

per ben intendere. i suoi poemi ; i Ragusei Cunich e Zamagna, 
e lo spagnuolo iflegre tradurre in eleganti versi latini l'Iliade 
e I' Odissea; i francesi Rochefort , Gin e Bitaube ; gl' italiani 
Boto/i, Rido/fi, Ceruti, 	Cesarotti ed altr) non pochi arric- 
chire le rispettive loro lingue con nuove triduzioni ed illustra- . zioni di quei poemi ; it Villoison darci di nhovo P Iliade fre- , 
giata di sconosciuti scolj dei pia celebrati grammatici dell' an-
tichita ; il soprannominato Cesarotti, l'Heyne , it Wolff ed al- 
tpi luminari della moderna filologia 	con nuovi prolegomeni, e 

(a) 	Voyage du jeune Anaeharsis en Grece , Introduction . 
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nuove edizioni, 	traduzioni ed illustrazioni contribuire ciascuno 
a suo modo all'intelligenza dei poemi di Ornero ; e le accade-
mie di Parigi e di Berlino, e tutta la cotta Europa risoriare con 
rbmorosi elogi .  del nome di Omerci; onde con pia cragione pos. 
slain° not ora dire cio dle gia disse ProperVo (a) , 'che Orne= 
roNopede crescere cell" eta i suo! poet:ill : Posteritate sawn cre. 
scere sentit opus. 11 Winkelmann (1)- scriveva *al suo amiCo 
Frapken, che non guardava egli mai Omero se non tirando in; 
dietro la testa , come si fa per osservare im alto tempio , e poi 
non pensava al suo merito se non cogli occhi chinati a terra : 
La fecondita dell' invenzione , la vastita della dottrind, la veri-
ty, e la bellezza delle immagini , l'abbondanza e la variety del-
le similitudini ., l'anienita e la vivezza delle descrizioni, la pro-
prieta delle espressioni , la copia, e l'impeto dell' eloquenza , if 
giudizio., la saviezza. ed it decoro di Omero riempiono di ris- 
petto 	e 	di umiliaziOne 	chiunque 	sa.leggere i.:suoi poemi . lo 
certo osservando la sua sotfiglieiza nel cogliere nelle descrizio-
ni e negli epiteti quelle circostanze* che meglio scoprono e di-
pinion° la natura,- il. suo ingegno nel trovare tanti accident! 
e ianta variety nell' esporli , 	tanti pensieri sublimi e tanti no- 
bill sentiment; , ed-  it suo giudizio' nel tenersi lontano• dalle stra,  
nezze 	c dalle assurdita , *a cui si facilmente trasporta una fervi- 
da fantasia ,.riportandomi ai tempi:in cui egli scrisse , e conSi- 
deranda l'infanzia 	in 	cui allora giacevano la poesia e tutte le 
lettere , e direi quasi la *nente' umana , non posso comprencle, 
re in realty -qualouomo ,o pa' genio superiore si fosse quell'O- 
vier° , che da se 	olo giunse ad uri panto di poetica perfezio- 
nei.al quali con 	anti ajuti di nuove cognizioni e di maggiori 
lumi di tutti '1 po 	eriori poet! 	che 'sono entrati in quella car= 
riera, solo; colui ha potuto pervenire, che pill d'appressb ha se-
guite le sue tracce, e che pill fedelmente si è studiato di copia- 

ft -2 

(s) 	Lib. III. El. /4 	 (b) 	Left. 
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re le sue been& . Ma nondimeno, per quanto eccellente e siti-
golare fosse it grande Omero , era pur uomo , e it dio della poe= 
sia., come gli .dek della sua Made, non andava affatto esente dalle 
miserie delb'uthanitl. Spiacciono a molti gli dii di Omero; 
io, so lodare gran fatto dii si deboli che sono rispinti e fekiti;  
dagli uotnini , 	dii 	si 	fainiliari 	e 	domestici 	che 	si 	adoperNo 
2d. ogni ministero *ed uffizio ,4) e 	come 'gli 	angioli 	dei pittori 
ugualmente s'impiegano a tenere levata una cortina, 	ed 	a, so-, 
stenere it trono di Dio ; 	dii 	che 	spesso guastano le piit bril-, 
land azioni degli uomini , 	terminandO• con qualche loro frode 
ci6 che dovrebbe essere 	1' effetto 	della 	pxodezza 	di un 	eroe ; 
ciii ingiusti 	e 	fraudolenti 	che discendon6 dal loro cielo ,' non. 
per isciogliete qualche nodo. degno della loro divinity,, ma per. 
ingannarecOn indegne merizogne 	gli uomini ,. & 	per Operate. 
tali azioni di. .cui si vergognerebbero le!onesre .persone . Ma ri- 
petera _gran .parte di tai difetti dalla 'gentilesca teoldgia., 	anzi-, 
che dalla poetica 	invenzione di 	OThero . 	RiOrendonsi 	i 	suoi. 
eroi , p.erche s' impiegano in troppo basse faccende , 	e p.erche. 
troppe villanie si ,scagliano mutuamente : io non posso tollera 
re,,-quei prod ,. che 	in numeio non meno di novantasei prim-, 
cipi _ed. aid signori',' aspirando 	alle nozze della savia Penelo, 
iv,' tutti,  senza • la menoma ombra, di rivalita. coricordemente, 
c:ospirano, a vivere disbrdinatimente ..a spese . della.  brathata spo;., 
sa ..- ne;altri 'ossequj od 'altre finezze le. sanno usar'e 	che. le, piA 
sgarbate maniere e lei risposte le piit inCiVili . 16 non so, inten- 
der& r ospitalita 	di Telenuico , .che, tan to-, impegno. , si prende 
contro Je ingiurie de'proci in; difesa di Uliige ,.perdie .suo, ospi 
to i: e lascia, poi: ii medesimo .ostiite-  rnendic re mieramente .il 
suo,  vi:tto , 	e; soffrire l' ostilita . del 'mendico ./..4)- 	he 'J 	temeva 
rivale . "Ma rifletter6 ' col. giovine Racine.  (a), *che, malamente 
vorremmo noi. trovare inverisimiglianze nei costumi , 	che 	non 
possiamo conoscere , ' e che non debbono quelli essere per not 

(a) 	Ram sur la Pais, chap. v; art. 1. 
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pia irragionevoli :die -1-': noitri ,, nom lo ,sarebbero , per ;g,li anlicli I. 
Osserv)  era 'inaltre,, 	che, $e- ii7 Ouys„(a), :se. i1 Wood '6) ,r:se 
.ipapti hanno Vointo,..leggere Omero 	nella .Greciai stessa , l'phati, 
A trovato di um: esattissiina. Verita nel descilvere--1 pia piccioli 
og, 	t ti..;- the or !si poison° esaminire ,. come ;vorremo, not ..cre- t 
der 

	

	che-  abbia •egli. mancato nella pane pia interessante e : pia . 
grande,: cW e la '.pitiura . de.' costoni de' supi :eroi ? -Anzi amen, 
due ,quegli ' scrittori-osservando i' moderni, costumi.  de' Greci .e 
degli Aiiatici.,-.credono- di. seoprirvi ancbra:manifesti vestigj;dei 
costutni :degli °mind. eroi.; , e. ir !Toed (e) y .illuminato ainmi- 
rat* del 'greco poeta , _ricava 	quindi . utia lode /della_ ricca.: e 
vasta immaginazione di Oniero ,:,11 qUale -da costumi. si. sempli-
ci e si monbtoni ,seppe .produrre' tanta.  varieti, di.caratteri 1..,-Di-
zo.  in' -fine che.gli intichi , I quali rtacciand,Omerddi altri,difetti 
pia piccioli del Costume , e lo accagionano d' inverisitniglianza 
fino- nel .presentare ad .4chille un -.Nii.no, anziche 	un 	altrO (•d) , 
non 1' accusano mai di questi o ' di altri , che still° per not tan, 
to -pia iensibili 1'. e che farina t'iegli, anima, de' leggitori, pia .mara-
viglia e'  ribreiiolsegno evidente , 2,.mio giudizio ; •ch'essi. non 

' ' 

,trovan6 - nei • . -costumi 	iniroclOttf. da arrieio :quell' incongru.enia 
ed assUrdita; che:noi ora vogliamo scorgervi. Perrault (e) trat-
ta di:nojosa-ed insoffribile la inon,otania, e la. ripetizione delle 
similitudini adolierate .da Omerd;77mali6, .benche non -ardisca , di 
negare, .che 	talon 	non, vi s' incontriF.-:qualche tipetizione , 	pu. 
re vedo' :tufa variety - nelle ' sirriilitudini , 	prendendosi ; bra,  dal 
vent° ,. or , dal. mare -, . or --cli-: tin! i lione ,47 'or. dad: un nom° turbatb 
e senza :consiglio 	or da 'altri oggefti .-affatiol-,diversi.;, che 'que- 
ita mi pare una ' delle pia _chiare? zipfave .cleflalilaravigliosa fe- 
condita del gen4,,origihaii-  di -OnierO '‘: .Non .'co'si 	fa'cilniente 
sembra ..che si , pbssa 	giustificare. tin Cello sminuiz-amento che 

(a) 	Lett,. stir, la Gr&. 	. 	(d) 	Phitarc. 	Symp. 	V. 

	

' (6 	Essay sue k g6n. d' Homde . 	(e) 	Paral. c. Dial. c. 

	

(C) 	Cap. VIII.  
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taloia -  vi"si ritrova di circostanze ,. le quali niente conducendo ( 
alla thiarezza della descrizione ;' recano, peril .. pregiudizio 	alla 
forza; e. alla rapidita 'dello stile .. JD 	certo in 	leggendo. alcuni 
.passi. cosi 	particolareggiati 'credo 	di 	scorgervi 	in vece 	dal 
greca 	esattezza :un poco, di gusto asiatico 	ed oriental& , 	he 
avra- dovuto attaccarsi al greco Omero dal cornmercio 06gli 
.Asiatici , 	preiso i .quali viveva , 	e cui 	forse 	riconosceva per 
suoi , maestri . ..Invan6 EustaTjo va rintracciando allusioni, allo 
Etat° della contesa fra i , capi dei .Greci nelle: descrixte circostan-
ze dello scettro., per cui voile giurare .4chille (a). DOpo una 
si 	forte 	e viva 	parlata di quel _locos° guerriero in .un giura- 
mento , 	che: ter due volte egli chiama grande , io non vedo 
perche. in. vece di terminare, semplicemente 	cot giurar per lo 
.sceltra, cia che• sarebbe 'stato pia grave,, Oh vibratO e pliffor- 
te , 	voglia 	poi venire,  spiegando 	le quality di iquello scettro, 
doe che non produrra mai ,  ne foglie ,.ne.rami, ne rinverdira 
dopo..che lascio_ it tronco -  nei month 	ne 	contento di questo 
segue a.  dire , perche it Coltello gli ha tagliato.e foglie e cor-
teccia; e pill. aicora , adesso poi i greci giudici, e quei che 
&Irmo da -  Giove it difendere, i diritti, to portano nelle mania 
it 	seguire si minutamente ogni cosa in .questo e in .altri simili 
passi leva.  alqnanto , a, mio giudizio , di forza e. di nobilta all' 
eloquenza di : Omer°. Diro,,nondimeno ' col .13.itaube: (12) 	che 9  
trasportandoci al tempo del. :padre .della 'poesia,,,norrtroveremo 
in 	quella che ora .ci sembra diffusione e 'prolissita , se non la 
fecondita di un genio che si: tira dietro ogni cosa ,- e cla a tut-
to di. piglio senza fermaisi per regola 1  ne cpmpassar le parole 
colle- leggi dell' arta. 	Gli epiteti 	sono 	artnio 	gusto uno dei 
pregi dell'Iliade e. dell -Odissea , che fannoiedere l'acuta men- 
te e le profonde cognizioni 	di 	cui era fornito i1 poeta Ome- 
ro ; ma in questi stessi trovo alle volte qualche motivo di non 

(a) 	Iliad. I. TM. Q34. ec• 	 (6} 	Refl. 	sur Hornite -devant la try 
duct. de r niade. 
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restare pienamente appagato . L'epiteto di alate, dato alle 'pa-
role, 'presenta un idea propriissima e filosofica'; 'ma quel 'ripe-
terlo si sovente , e dove non vi ha ragione di esprimere-la ye-
lotit4 delle parole , non pa recare,..molto diletto al leggitori . 
Ve esi 	sempre Achille 	pie-veloce , Minerva-  occhi - aziurra , 
Gi_d pne di 	blanche braccia , senza che a niente serva it richia- 
mare 'alla memoria queste Toro cpalitA . Checc'he dire vogliano 
it Pope (a), ed il Boivin(b) ;  non potra mai approvare quel- 
le lunghe dicerie intorno a mitologiche , 	genealogiche e geo- 
giafiche 	notizie , 	che 	si 	tengono .dai 	guerrieri 	net 	1110Men to 
stesso , del piit . ardente- 	combattimento . -AVrei 	inoltre 	voluto 
nel gran poema dell' Made. soggetto pia degno che non *e un 
puntiglio di Achille, Conosco 	in somma ; che non vault° ' sl 
esenti da difetti i poetni. di Omero, che ogni •sua- parola debba 
prendersi per ' un perfetto esemplare di arte poetica . 	I& diro 
altresi .con Lorigino (c) 	che 	tutti 	insieme 	i 	suoi 	difetti 	non 
possono contrabbilanciare una millesima parte desuoi pregi (d), 
e the. la vera lode di un genio sublime non e to schivare i di- 
fetti , ma it poter. v.antare-molte. 	grandi bellezze ; e conchiu- 
derd finalmente,'che Omero dovra sempre essere rispettato co- 
me uno de'pia portentosi ingegiii . di 	cui la natura umana pos- 
sa gloriarsi , e che ben pia gli si competono le adorazioni del-
la Dacier; che le ingiuriose critiche degli Zoill. e del Perrault . 

Dopo aver condotto Omero .a .'si alto grado ' di perfezione 
1' epica poeSia , non incontro presso i Greci molti seguaci, che 
si dedicassero ad' imitarlo ed a ritrarre le epiche sue bellezze . 
Noi abbiamo un poemetto 21egli ..eirgonagti sotto, il , nome di 
afro; ma non. satplarno chi sia quest'Orfeo , ne a qual tem-
po si debba riportare it suo poema . Se vero e ciO: the Suida ;  
citando 4sclepiade, racconta che detto Orfeo vivesse , in Erni, 
liarita col tiranno Pisistrata, gli 4rgonauti di-  Orfeo dovran- 

. 
(a) Pref. 	 (c) 	De subl. g). 
(b) Acad. des Inset. 	tom. II. 	 (d) 	-33, 
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no ditsi it mode1l9 ,di. quei di f/pollonioi , 	ne 	potra 	dubitarsi 
che--questi non -sia .stato ' assai fedele nel seguire le tracce della 
sua guida.. ' , , . 	A0  

Apollonio . 	- 	Gli ilrgonalitici di ,e/pollonio , rinomato .poeta .dei terrDi  
dei 77,0/0/ni _non pochi secoli dopo Omero ,*sono runic° ire- 

.. 	ma epic°, che. facCia onore 	alla Grecia , 	e die possa rilaikm- 
brarsi dopo I'lliade e .1' Odissea, benche con lode moltb infe- 
riore : 	Ouintiliano (a) fa un elogio assai tenue 	Al poema di 
dpollonio, chiamandolo opera non .dispregevole i composta. con 
una certa uguale 'mediocrity . 	II 	medesimo- giudizio 	ne da in 
qualche modo it critico Longino, dicendo bensi che dpollo- 
nio,,non mette mai piede in facto, 	nia presentandolo al tem- 
po stesso come un ingegno mediocre che , per, non arrischiarsi 

, 	giatmnai , 	ne. ardire di sollevarsi , tiensi senia 'cadere 'e 	kw- 
ro (b). Sotto la scorta. di autori si rispettabili. non hanno te. 
muto 	i 	moderni di guardare con disdegnosO sopraccigliQ gli 
ilrgonautici 	di 4pollonio, 	ed or trattano quell° scrittore di 
grarnmatico- anziche di poeta.,: or II' accusanO di languidezza e 
,di nojosa. monotonia , e quasi sempre ne parlano con poca"sti- 
-rnA; ne altra lode gli sanno dare che di "Ina fredda esattezza. 
Ma;  nondimeno :io penso che it merit° di questo poeta sia as- 
-sal . maggiore che non si crede cornunemente ,H e. 	che 	solo 	la 
noppo Manifesta-superiarira di quello di, Omer° 	abbia...recato 
pregiudizio:'alla sua celebriti.: Ouintiliano,_ Longino ed alai 
antichi , giustainente invasati di amore per Omer°, 	e pieni la 
mente dei poemi :di lui,' non.potevano invaghirsi 	gran fatto di 
quell() .di .elpollonio; ed accesi dal calore dell' "Wade doveva-
no :sentire 4  languore e freddezza nelia lettUr‘a.degli Argonauti- 
ci. 	Ma. noi. pesando in le stesso it merito poetico di .elpollo- 
nio, senza bilanciarlo con quell° di 0171er0 .; doviemo formar- 
ne un giudizici' piit favorevole 5 	e- potremo riporre it suo poe- 
ma fra i-  classici :  delPantichita . La favola e ben condotta, sen- 

(a) 	LI. X. c. I. 	 (6) 	XXXIII, e 
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za stranezze e senza incongruenze , con regolarita ect esattezza 
forse soverchia . 	Ne pile) giustamente tacciarsi di mancanza di 
varied : 	gli accidenti dell' Isola 	di Lenno e delle Stroladi 1 	le 

tte di Polluce e di Castore , la disgrazia d'Ila ed it dolore 
d 	Ercole , it congresso delle tre dee,  Pallade , Giunone e Ve- 
ri 	, co' giuochi di Cupido e-di Ganimede 1  gli amori ed 11 
furore di Medea , e tanti altri Avvenimenti diversi formano un 
poema assai vago con dilettevole varietA . Graziose e leggiadre 
sono le 	descrizioni, di molti paesi trascorsi degli Argonatiti ; é 
di alcuni costumi ,in • essi comuni . Con quanta energia e forza 
non e 	espresso lo smanioso dolore di Ercole per la disgrazia 
del suo diletto lla? Filosofico e .delicato e it pennello di iipol-
lonio nel dipingere la svogliata distratione e le amorose inquie-
tudini .di Medea . Si vede in somma che ilpollonio 5  lungi dal 
meritarsi l'• abbandono e -la non curanza dei poeti , dee essere 
studiato con diligenza ed attenzione da chi desidera conoscere 
le bellezze dell' epica poesia . Le frequenti ed opportune simi-
litudini sono un altro pregio degli Argonautici, che fanno sem- 
pre pia cornparire la' ricchezza 	dell' immaginazione 	del greco 
poeta. 	Celebre singolarmente 	6 	quella del lume 	del -sole ri- 
Bess° dall' acqua di un catino , che si legge nel terzo libro de-
gli .eirgonautici (a), per essere stata poi adoperata da Virgi- 
Ho (b), dal Camoens (c) e da altri poeti antichi e moderni. 
Il Catrou, nelle annotazioni4a questo luogo delrEneide , dice 
*che molti critici stimano qui pia saggio .elpollortio che Virgi-
lio, per avere parlato solamente del lume, del sole, non, co-
me fete questi, di quello ancor della luna . A me inoltre sem• 
bra pie, opportuna .1" applicazione di quel mow alle inquietu- 
clini dell' animo di Medea amante sconsigliata 5 	che non alle 
provide cure del padre Enea. Non e questo it solo passo di 

Tom. II. 	 0, 

(a) Vers. 	755. 	• 	 (c) 	Lus. VIII, 
(b) Eneid. 	VIII. 	vers. r..42. 
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.elpollonio di cui abbia voluto Virgilio abbellire la sua Enei• 
de ; noi faremo cenno di alcuni,altri nel parlare del manhwa- 

. no poeta : 'or diremo soltanto 	che , 	sebbene generalmente di 
gran lunga debbasi-a questo la preferenza , pure tutta l'avve 
tura delle arpie , 	e qualche altro luogo 	riportato negli Ar o- 
tiautici e nen' Eneide , ci sembra alquanto piit vago ed a 	no 
nel greco poema che nel latilio . Il Jones. (a) vuole che, ol-
tre i mold tratti d'invenzione e di stile che ad ilpollonio,dee 
Virgilio , abbia singolarmente- appresa da lui 	la. soavita de-nu- 
meri e la rotonda e sonora cOncinnita dei Versi ,- che formano 
sl gran parte della poetica sua gloria . Lo Scaligero (h) addu-
ce un passo di Apollonio sopra Poflicina di Vulcan° , che dee 
2,:suo giudizio riportare l'a palma in confronto di un altro si-
mile di Omero . Tutto questo prova abbastanza , che 4pollo-
nia merita. qualche considerazione dai poeti . e dai critici ; e noi 
in vista di tai pregi , 	benche 	non troviamo in lui ne dialoghi 
vivi ed animati , 	ne caratteri fortemente segnati e distinti , 	ne 
certe pennellate sublimi .ed energiche , :the 	distinguono i genj 
superiori , 	pure non. dubidamo 'cli- riporlo nen' onorato ruolo 
dei classici 	poeti (*) . 	. 

4r 
Virgilio . ' Seguace di Omer° e di Apollonio fu it gran Virgilio, nel 

quale si 	trovano uniti i pregi di tutti e due 5 e si vede r epi- 
' sa_pOesia net-piA 	alto grado. di perfezione 	a 	cui -  sia 	giunta 

giammai ., •Vdolsi'che l'Eneide sitsi forrnata dall' Iliade 6 dal.[' 
Odissea „ e che Omero abbia facto Virgilio ; ed.  io  punto non 
dubito; -che chiam.are non si poscsai l'Eneide-  una:rniniatura dei 
gran quadri dell' Iliade e dell' °dissect. Basta seguire la favola 

(a) 	Poes. Asiat. Comm. cap. VIII. 	mente net 17pi. 	ne diede al 	pubblico una 
(6) 	Poet. lib. 1/...cap. VI. 	 sua traduzione , 	quale mancava ancora alla 
(*) 	Di non. poci lode pertanto riputia- 	lingua italiana , unitamente al testo greco, 

	

mo degno l'Eminentissirno cardinale Flangini, 	con una dotra prefazione, e con annotazioni 

	

che per molti anni impiego i ritagli di tern- 	ed osservazinni , 	che melt° giovano ad i[- 

	

pa, the le totalmente diverse occupaiioni del- 	lust rare quel poema , 	e fanno onore all' E. 
la sua vita gli lasciavano , 	nello studio e 	minentissimo traduttore . 
rich' illustralione di questo poema , 	c . final- 
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dell' Eneide confrontandola con quelle dell' Iliade e dell' Odis-
sea i basta leggere in lilacrobio i mold passi dei greci poemi 
traslatati da Virgilio 	in ciascun libro della 	sua Eneide, 	per 
ecidere 5  senza la minor ombra di esitanza , che con tutta ve- 

nt 	si pue dire che Omero ha fatto Virgilio . Ma a dire it 
vet 	.questa e un opera troppo grande per attribuirsi ad un so- 
lo facitore ; e Virgilio si puo riputare fattura non sol di Ome- 
ro ,, ma di 	tutti i poeti 	greci 	e 	latini 	che 	lo 	precederono . 
dpollonio in Giasone , in Issipile , in .Medea , in Fineo ed 
in varj altri caratteri , gli somministro mold. ornamenti , onde 
abbellire Enea , Didone, Eleno. ed altri iuoi personaggi r quell', 
accordare che talora si fa da ilpollonio 	un rito , 	un usanza , 
un nome posteriormente adoperato con un fatto antico ripor-
tato nella favola del poema e statd poi maestrevolmente imita-
to da Virgilio, Lo Scaligero (a) reca descrizioni , similitudi-
ni ed altri parecchi tratti degli Argonautici trasferiti all' Enei- 
de 	con singolare 	felicity . 	Oltre Oinero 	ed /Ipollonio , 	dice 
Macrobio , ,che da un certo Pisandro greco ,, che not pia non 
abbiamo, prese Orgill° le.  avventure di Sinone e del cavallo, 
e quanto nei secondo libro contiensi (b) ; 	che molto ricavo 
da Pindaro , da Eschilo, da Sofocle , da Earipide • e da varj 
altri Greci (c), e che degli ttessi Latini profitto grandemente 
per 	formare colle spoglie di tutu i Greci e Latini la divina sua 
Eneide (d) . Ma i veri 'padri di Virgilio, quei poeti a cui si 
pua dire che-  eglidee la poetica sua esistenza, sono senza con- 
trasto Omero 	ed rIpollonio , 	del quali si vedono frequenti e 
manifesti vestigi in tutta P Eneide . 	Alcuni vogliono che Vir- 
gilio, adorno di tanti pregi poetici , non 'fosse dotato di quel- 

. la fecondita d' immaginazione , che 	fa nascere opportuni acci- 
dents, 	e 	sa condurli acconciamente al suo fine ; 	e 	Macro- 

0 2 

(a) PoEc. V. cap. VI. 	 (c) 	Cap. XVI. c seg. 
(b) ibid. cap. II. 	 (d) 	Lib. 	VI. 	cap. 	I. 	e seg. 
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bio (a), religioso ammiratore .di Virgilio , pur sembra aver 
portata questa opinione , 	mentre 	disapprovando 	alcuni 	passi 
dell'Eneide ne accagiona Vessere maricati a .Virgilio nella con-
dotta di essi la scorta di Omero o odi qualche altro greco . No 
non possiamo piit giudiCare , 	se 	i 	bei passi di Virgilio, 	le 
non si leggono in Omero,. ne in Apollonio, sieno:prodotti 	ri- , 
ginalmente da lui , o ricevutii.da altri greci che or •non esisto- 
no ; 	ma .diremo bensi , 	the ner tratti istessi ch' egli 'ha .copiati, 
da quell, si vede sempre la mano Maestro.., che sa aggiunger-
vi qualche lodevole..abbellimehto . Se 'I' Ulisse e la Calipso di 
anero!hanno data a Virgilio la prima idea degli amori•di Di-
done e di Enea ,, se it Giasone e as Medea e l'Issipile ancor 
di Apollonio gli hanno .somministrati nuovi colori ; onde me- 
glio dipingere 	i suoi amanti., 	non 	vi ha 	percio ,paragone fra 
it congresso delle dee c to spediente di mandare Cupido a fe-
rir di amore Medea, ed it fatto medesimo applicato da Vir- 
gilio per innamorare Didone; tra 	le fraternal ed amichevoli 
confidenze di Medea con Caiciope, e quelle di Didone con 
"Irina. .E poi quelle patetiche e tragiche scene del congedo e 
della morte di Didone non sono , 'no, irenute dalle mani da 
Greei ,. ma nate nel tenero cuore e nella dilicata anima di Vir-
gilio-. Dai giuochi di Omero .e didle lotte di Apollonio trasse 
Virgilio i .suoi -giuochi : ma quanti graziosi accidenti 	non ag- 
giunse egli da se , e quanto non .migliora qingli stessi che ri- 
ceveva dai. Greci ? La lotta di 	Entello e di. Darete si ravvisa. 
bene in quella di 4177iCO e di Polluce di Apollonio, 	ma 	ar- 
ricchita da Virgilio-colle natural e proprie parlate , e con mil- 
l& altri nuovi e preziosi ,ornamenti . 	Chi potra riconoscere net- 
la caduta, di 4jace _nei giuochi di, On 	it leggiadrissimo ac- . 
cidente 	di Nis° e di Eurialo I 	1,' inferno di Virgilio 6 stato 
lavorato su quello di Omero; ma quanta differenza non passa 
fra inferno e 	inferno '? 	Lo 	scudo 	di Achille e 	it 	modello di 

(a) 	Sat. V. cap. XVII. 
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(pd. di Enea ; ma it greco puo dirsi 	and scudo di ferro, e 
d' oro veramente it •troiano . Io so che un Valerio Probo, ci-
tato da A.' Gel •lio (a), troyaVa molto piii opportuna la simi-

udine di 'Diana: On Wausidaa , come l'adop'era Omero, che 
no 	con -Didone , come fa -Virg ilio . So che Macrobio accu- 
muia ,varj passi , in cui Virgilio non 	ha potuto tiguagliare la 
maesta dei versi di Omero (b) . 4So che ancora modernatnente 
11 Rochefort varj 	luoghi 'ha 	rintracciati, 	in 	cui 	inferi6re ad 
Omero 	sembra rimanere Virgilio ; ma so altresi che non e 
ne anche in questi passi canto chiara e decisa la superiority di 
Omero, che non gli• si possa con molta ragionevolezza contra-
stare ; e lo'Scaligero (c) infatti , non the contrastarla , vuole 
coraggiosamente dare anche in qu:egli stessi-la palma al predi- 
letto 	suo Virgilio .. Oltre 	di 'che 	si.  picciOli 	sono 	tai 	passi , 
che poco possono interessare la sostanza del poema., ne bastar 
deggiono a far decidere della superiority dei poeti . Molti sono 
i paralleli, che l'accurata critica e Parnore della poesia hanno for-
mati negli antichi tempi e nei moderni , di Virgilio e di Ome- 
ro; Io chineth rispettoso it capo ad Omer() , 	e 	tributere vo- 
lentieri incensi. ed adorazioni al dio„de/la poesia; ma senza en-
trare in distinti e minuti paragoni , che la vastita del mio ar- 
gomento non s9ffre , darn .pnr 	frantamente la preferenza all' 
Eneide sopra P Iliade e 1' Odissea . Gli dei 	di Virgilio sono 
pia nobili 'e pia- puliti ;: ed ancora nei for contrasti e nelle for 
debolezze serbano qualche segno di divinity, che troppo e can-
cellata in quelli di Omero .,.I caratteri deli eroi sono pja com;• 
piuti e Elfetti ; non presentano solamente l'astuzia di• Ulisse, 

li 

la collera, di: ;Jchille, 1' eloaluenza 	o .  la loquacity del . vecchio 
Nestore, ma conducono per circostanze diverse , e fanno ve- 
dere in varj atteggiamenti ..Enea , 	Tarno. e 	gli 	altri- 	eroi 	del 
poema. 'Pia grandioso e pia degno del can 	delle muse e I' ar- 

.., 	s. 	. 	. 	 - 
(a) 	Lib. IX. c. IX. 	 (c) 	Poet. 1. V. 

, 	(b) 	Sat. V. cap. XIV. 

   
  



1 lo 	BELLE 	LE TTERE 
gomento— dell'Eneide, pia ben condotta la favola , pia Tien° 
e_piit animato tutto it poema . Omero, trasportato dal suo estro 5  ..- 
profonde dal ricolmo petto dotte parole e sovrana 	sapienza ; 
ma non sa attenersi,sempre a gitista misura ; 	ed 	epiteti ozi 	• 
si , e circostanze non necessarie , ed espressioni soverchle , 	It- 
to _abbraccia senza fermarsi nei termini di una regolata sybrie- 
ta . Virgin° , pia savio e pia castigato , 	non proferisce paro- 
la , -che non sia ordinata dalla severa ragione , ne soffre voce, 
ne termine alcuno , che non aggiunga forza e bellezza all'ora- 
zione 1 	e tutto compassa colle leggi della pia giudiziosa esat- 
tezza. Ed infatti Ouintiliano (a) riconosce in Omero genio pia 
vasto e pia elevata natura , pia arte e pia lavoro in Virgil/a. 
Omero , non sempre uguale , a sublimi e quasi divini tratti ne 
unisce talora alcuni bassi e plebei : Virg/Ho , sempre nobile 1  
sempre sostenuto , non mai discende a volgari conceal , e ser-
ba,in tutto costantemente it maestoso decoro della romana di-
gnita-. Ma la pia notabile superiority di Virgillo spicca, a mio 
giudizio , nella parte drammatica e nelle scene patetiche . 	O- 
mero rare volte muove gli 	affetti con qualche veemenza; e 
ne anche allora li sa recarr a quel segno, a cui un anima poe-
tica 

 
li vorrebbe condotti . Andromaca trattenendo Ettore dal-. 

la battaglia , 	che pur troppo dovea riuscirgli 	fatale ; 	Priamo 
piangendo ii figlio morto , e domandando 	all' adirato Achille 
it cadavere di lui , per fargli gli ultimi onori ; 	Telemaco rico- 
nosciuto da Elena e da Menelao; Penelope che tiene avanti 
i suoi occhi it sospirato marito , e lo vede trionfante depro- 
ci che le avevano recata tanta molestia , 	sono in realty 	scene 
ben acconce a muovere i pia vivi affetti , .ed a toccare 	colla 
pia profonda .impressione it cuore deleggitori ; ma quanto mag- 
gior risalto non avrebbero' fatto , 	se 	fossero state 	dipinte dal 
sovrano pennello del mantovano Rajfaello? Quanto pia anima-
te non sono le scene. di Sinone e di ,elchemenide 2  degli amori 

(a) 	Lib. X. cap. T. 
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C della morte di Didone , della generosa irnpresa di Niso 	e 
di Arial() , della morte di Pallante , pianta da Enea e da 
Evandro, di Enea pietoso nell' atto stesso di uccider Lauso , 

l furioso cordoglio di MeTenlio , ed altre infinite., che 	co- 
rn 	ricchl e preziosi diamanti 	formano l' inestimabile giojello 
della divina Eneide? Le parlate e i dialoghi sono altre bellez-
ze , the appartengono con singolare preferenza al mantovano 
poeca . Glove, Giunone , Venere, Arettano, Mercurio , Eolo 
e tutti .gli dei celesti ed infernali adoprano nell'Eneide it pro- 
prio e caratteristico loro idioma . 	Diverso 	6 it 	Iiiiguaggio 	di 
Enea e quell° •di Anchise , di Andromaca e di-Didone, di 
Turno, di illei:enzio, di Drance, di Eleno e di tutti i varj 
personaggi , che vengono sul vasto teatro dell'Eneide . Il di- 
letto che recano i dialoghi dei giuochi si naturali e si adattati 
alle circostanze , 	e le parlate di Beroe, di Pirgo 	e di altri 
soggetti simili fanno vedere quanta 	sia la pieghevolezia 	della 
lingua di Virgilio , 	e quante 	forme diverse sappia vestire it 
suo stile . Io non pretendo di levare at padre Omero Ia coro- 
na poetics; 	che con 	tanta sus gloria gli siede in capo ; 	ne 
Virgilio abbisogna che si deprima altrui per comparir egli 
grande ; ma apro solamente it mio cuore , e mostro il diverso 
efiltto che vi producono I'uno e I'altro di quel poeti . Io non 
leggo i poemi di Oinero che con.  maraviglia -e stupore di quel 
portentoso ingegno , ma non sento gran movimento di passio-
ni, ne molto calore di affetti ; it cuore rimane abbastanza tran- 
guillo per lasciarmi osservare la vastita della 	mei-lie 	e 	Ia ric- 
chezza dell'immaginazione del poeta . Ma all'aprire qualunque 
paging dell'Eneide. si 'appresentano tosto passi toccanti 	e 	pa- 
tetici, 	che -s' insinuano prpfonciamente nelle piii secrete vie del 
cuore, e vivamente it commuovono : unozIolce gelo mi va ri-
cercando le vene , Ia ragione si turba , gli occhi. si gonfiano , 
ed io piango con Didone e con Evandro , mi adiro con Me- 
Terqio , m' intenerisco con Andromaca, e senza aver luogo di 
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pensare al poeta 5  mi sento 	rapire 	da quei movimenti che Ia 

"magia della poetica sua eloquenza vuole 	eccitare nel mid cuo- 
re. I teneri e patetici sentimenti sono tantb naturali 	in Vir- 
gilio , che nascono spontaneamente ove meno si aspettano ,ete 
sino alle cose insensibili ed inanimate 	s' infondono . 	E 	qu/sto 
affetto , a mio giudizio , 	e 	it pregio pia singolare delle opere 
di Virgilio , 	questo 6 	it piit forte incantesimo della sua poe- 
sia-, 	questo e l' allettativo che pia soavemente adesca i lecttori 
dilicati e sensibili , che Ii trasporta senza liberta da una 	pagi- 
na alPaltre, e non permette loro it deporre dalle mani it ma-
gico poema della divina Eneide . Ma quanto non 6 ntraviglio-
sa quella costante ed uguale nobilta di pensare e di esprimersi, 
senza neppur una volta cadere in bassi pensieri .od in popolari 
lodizioni l Dove trovare quella finezza e delicatezza nell'intro- 
durre le lodi di Roma e di Augusto con tanta 	naturalezza e 
dignita! Lodinsi pure in questa parte it Camoens e P .1riosto 
letti da se , ma non si ardisca metterli al confront° del fino e 
dilicato Virgilio. La sobriety e la moderazione , 	P esemplare 
saviezza e P onesta 5  it _decor°.  , it giudizio , la sublime sempli-
cita 1  la maestosa naturalezza. , ed un impareggiabile cumulo• di 
poetiche doti rendono Virgilio it pia taro figlio 	delle 	grazie 
e delle muse , e costituiscono del suo poems it pia perfetto-la-
voro , che formar potesse P ingegno umano . Pure ancor nell' 
-Eneide trovano 	i 	critici non pochi 	argomenti 	di ragionevole 
censura . Macrobio (a) non sa approvare ne it principio del-
la guerra d'Italia per la ferita di un cervo , ne le baccanti fu-
tie della regina Amara. Voltaire (b) accusa Virgilio di ave- 
re disposti gli amori di Lavinia e di Turuo , 	e tutto it mo- 
tivo e la condotta della guerra di guisa che it lettore prende ,  
pia facilmente partito per Turno, che per P eroe del 	poema , 
it pio Enea. II Zanotti altresi (c) trova giustamente ripren- 

(a) 	Sat. V. 	c. XVII. 	 ' 	(c) 	Dell* Att. Poet. Rag. IV: 
(6) 	Essay sur la Pasie epique . 
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sibile in Virgilio it fingere Enea quietamente dormendo nell' 
WO 'di partire da Caftagine , e dargli quella 	tranquilla insetl-
sibilita , mentre lasciava Didone nelle mortali angosce del cru-

se abbandono . Comune e .il lamento dell'anacronismo di fa-. 
re  Didone contemporanea di Enea; di. che pero molti e cro-
nologi e filologi P hanno per diverse vie valorosamente difeso. 
Alcuni disapprovano la trasformazione delle navi in ninfe 	del 
mare, altri vatic altre cose ritrovano , cui applicare la censo- 
ria for verga . Ma che percia ? 	Diremo , 	che 1' umana natura 
non pud produrre un ()pert 	che sia interamente perfetta , 	e 
che alcune colpe sono inseparabili dall'umanita; ma, prenden- 
do in mano I'Eneide, e leggendo alcuni suoi versi, spariscono 
tutti i difetti , 	e 	solo si—vede it patetico , il nobile , it subli- 
me , it grande , it clivino . Noi non sappiamo levare gli .,occhi 
dalle,, bellezze di quel poema.; e troppo c' invaghisce si dil et- . 
tevole veduta per poterla lasciare senza grave rincrescimento . . 
Con quail occhi poi ci rivolgeremo a guardare gli altri poeti 
latini , ch' entrarono dopo Virgilio nel campo medesimo , ma 
con successo tanto divers° ? Quanto meno soffrir potremo quei 
tristi. grammaticieche 1  appena morto Virgilio, a guisa d' im-
belli cagnuoli cominciarono ad abbajare contro l'impareggiabi-, 
le suo merito? Come ascoltare i •Cornati, gl' Igiizi ed altri 
miseri saccentelli , che le vegliate •notti impiegavano , e consu-
mavano le vane loro fatiche a rintracciare in . Virgilio qualche 
parola che for parqse men propria (a) ? Un equa e prudente 
critica dei buoni autori puo guidare gl'ingegni dei loro segua- 
ci per non inciampare nei medesimi for difetti , 	e spronarli ad 
avanzare,  gloriosamente copra gli stessi originali ; ma uno smo- 
derato e puerile prurito di scoprire mancamenti 	nei pia per- 
fetti 	scrittori , 	in 	vece 	di studiarsi di 	rilevare le loro viral , 
non pa) nascere che da un gusto corratto 1  e condurre mise- 

Tom. IL 	 P 
(b) 	A. Gelb. Noct. att. I. II. c. N/I. 	I. V. c. VIII. I. VI. c. VI. 
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ramente a maggiore scorrompimento . Cosi infatti 	avvenne a 
qhel tempo : it gusto si comincio a defrayare dopo la perdita 
di Virgilio , e crebbe ognora pia la decadenza dell'epopeja fi- 

'no a perdersi *questa intieramente . 	- 
42 oviaio . 	Ovidio , benche non abbia composto un poema che poli.  

chiamarsi epico , ha nondimeno nelle illetamorfosi colorite e 
pittoresche descrizioni , narraa:_oni di fatti chiare e nitide; vive 
ed energiche , parlate varie degli uomini e degli dei , e molte 
parti dell' epica poesia , 	ed egli certamente si fa da per tutto 
,conoscere .un gran poeta . La fecenda sua mente 	di continuo 
produce nuove idee , tutte fine e brillanti ; la focosa sua. fanta-
sia da per tutto gli presenta gli oggetti con tanta chiarezza ed 
evidenza , che _la sa fedelmente trasmettere ai lettori ; la facilita 
e agevolezza di esprimersi e di esporre tante nuove cose da nes- 
sun altro 	toccate , la. copia delle parole , la varieta dell' esipres- . 
sioni , la 	volubility dello stile, 	la grazia , l' amenity, 	e tante 
bellezze delle sue composizioni , tutto mostra in Ovidio un sin-
golare. ingegno, e fa vedere fino a qual alta perfezione avrebbe 
egli potuto alzarsi , se avesse saputo raffrenare , anziche secon-
dare it suo. ingegno. Ma pur troppo egli e stap soverchiamente 
indulgente coll'acutezza e vivacity del suo spirito, e si pun pen!) 
dire. it primo poeta in cui si yedono i semi del. pervertimento 
dell' epica poesia .:Quelle descrizioni lussureggianti , quelle nar-
razioni studiate 1. quelle parlate* piu spiritose che vere , quelle 
sentenze sottili che si leggono non senza-piacere nelle Meta-
morfosi S0110 i dolci vizj , the portati pia oltre rendono insof- 
fribile la Farsaglia , la Tebaide 	e 	gli aliri poemi 	che allora 
fecero molto note ai loro autori . Quale sara stata l'zirnar.corii- . 
de di Mars° , che guadagno al poeta la taccia di leggiero, e che 
fu anche a quei tempi recata ad esempio di vuota lunghezza? Lo-
dasi dagli antichi Cornelio Severn , autore di varj poemetti, e 
singolarmente.  di 	in epico poema intorno alla guerra di Sicilia; 
ma alcuni suoi versi 	riportati da Seneca. e da altri 	ci danno 

. 	. 	
, 	 , 
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a vedere in lui it difetto di Ovidio e degli scrittori di quell' eta, 
di troppo secondare it proprio ingegno . . 

Ma niuno e giunto in questa parte all' iccesso , a cui si 	43 Luc.uio . 
,t ndusse Lucano ; e niuno-  nondimeno ha ottenuto tanto ap- 	_ _ 
pfIuso dagli antichi e dal moderni; indizio assai sicurcidi qual- 
che vero suo merito , che in alcun modo serva a contrabbilan- 
ciarne i difetti . Stazio; it miglior poeta di quel tempo, por- 
tava a Lucano singolare venerazione ; 	ed. i pia illuminati cri- 
tici di quell' eta, Quintiliano e l'autore del Dialog° degli ora-r 
tori, ne parlano con gran lode; e lasciando infiniti altri antichi 
e moderni, it padre del .teatro moderno il gran Cornelio non 
dubitava di dare a Lucano la preferenza sopra Virgilio ; e re-
centemente l'autore della pia celebrata arte poetica della Fran- 
cia , it Marmontel , ha credute ben impiegaie 	le sue fatiche 
nelll arricchire ca sua nazione 	di 	una nuova traduzione 	della 
Farsaglia. Io non vedo perche vogliano 	molti critici negare 
la lode di poets a Lucano, ed alla sua J'arsaglia it titolo di 
poema per la sola ragione di- trattare di un fatto storico , e di 
non alterarlo cone finzioni . La guerra di Troja , lo stabilimen- . 
to dei Trojani nell' Italia , e quasi tutti gli episodj dell'Eneide 
erano appoggiati alla tradizione ed all'autorita di varj scrittori, 
che neile loro storie li riferivano . E che perderebbono dell" in- 
cantatrice loro bellezza gli 	amori 	di Didone , se fusser° stati 
yeti ? L' intervento degli dei , che forma la maggior parte dell' 
invenzione favolosa , 	e si poco necessario per recare diletto in 
un poema , che quasi tutti i pia bei fatti dell'Eneide accadono 
senza tale ajuto col solo naturale andamento delle core . Oltre 
di che , perche si ,vogliono negare .alla Farsaglia gli ornaments 
della finzione ? 	Non e ella una 	nobilissima invenzione 	it pre- 
sentarsi a Cesare avanti it passaggio del Rubicone r. immagine 
della *patria , 	che 	in 	brevi , 	ed energiche voci gli rirnprovera 
11 suo ardire 7 1 prodigj osservati nel cielo e nei sagrifizj (a) , 

(a) 	Lib, I. 
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i vaticinj della sibilla 	(a) , 	la favola 	di dated (b), 	e yule 
altre finzioni che si leggono nella Farsaglia' possono bastare a 
difendere .il poeta Lucano dalla singolare accusa di troppa ve:. 
racita . Cost avess' egli questo solo difetto , cosi potesse lodaryl 
di altre poetiche bellezze , 	come si pue giustamente difende 
da questo vizio : 	sebbene confesso che alcune aim invenzioni . 
grandiose, convenienti alla diguita del goggetto, avrebbono reca, 
to non poco ornarnento al .poema : La grandezza dell' argon ?en-
to , ben superiors non solo all' impresa degli 4rgonauti, all-  ira 
di ..-Ichille, alle guerre 	di Enea, ma a quanto presero mai a 
cantare i Greci ed i Latini , 	alcuni caratteri 	di 	un sol 	rratto 
dipinti , espressioni energiche e vive , pensieri maschi ed arditi, 

. 	e sentenze forti e sublimi 	danno a Lucano it diritto di entra- 
re nel Nolo 	dei genj originali , 	ma non bastano a fare- della 
Farsaglia un poema -classic° ed un opera magistrate . 	Ouinti- 
liano crede che Lucano , benche ardente ed impetuoso e chia- 
rissimo nelle 	sentenze, sia da annoverarsi fra gli oratori , anzi- 
che 	fra poeti (c). 	Io penso 	che 	chiunque 	senza parzialita 	e 
con intelligenza vorri leggere la Farsaglia, vi riconoscerA Lu-
cano qual egli 6 realmente, un gliivine vivace e focoso, •pieno 
d-  ingegno acuto e sottile , 	trasportato 	dalla fantasia e clan' e- 
stro , ma senza quella maturita di giudizio e finezza di 	gusto 
the solo gli anni , r osservazione e lo studio possono arrecare . 
Egli vuole far pompa el" ingegno , 	e non sa mai 	parlare con 
naturalezza e .  Yalta , 	tutto 	e spiritoso , 	tutto agguindolato 	e 
contorto , 	tutto esaltato e iperbolico ; 	vuol essere sollevato e 
sublime , ed e gonfio ed oscuro . Appena accenna un pensiero, 
non sa lasciarlo , seguendo sino ad esaurirlo con nojosa sa,zieta. Si 
riprende• Lucaao di .non' avere adoperata 	la finzione ; con piit 
ragione gli si potrebbe dare P accusa di non seguire la verita :* se 
egli descrive una innondazione od una burrasca , dipinge un Bosco, 

(a) Lib. V. 	 (c) 	Lib. X. c. XI. 
(b) Lib. IV. 
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narra una battlglia , pennelleggia un affetto ; 	s'egli. -  fa parlare 
un generale, un console ,, un sacerdote , tutto e portato tropp' 
oltre, niente si ferma nei termini di una poetica verita. . 	Con- 
ttnue e lunghe parlate , che poco o nulla conchiudono , 	di- 

• gr4ssioni scientifiche , inopportune apostrofi , epifonemi , 	sen- 
tenze , riflessioni , allusioni erudite occupano la maggior parte 
del poema , e tbigono quasi in Continua tortura la niente sen-
za toccare it Cuore , ne ricreare l'immaginazione. Se a ragio-• 
ne 5i da biasimo ad Ovidio per avere secondato , anziche raf- 
frenato it suo ingegno, che diremo noi di Lucano, il 	quale , 
non che raffrenare IThigegno, to spingeva ai pitt violenti 	e for- 
zati salti ? Noi nonclimeno ravvisando nella Farsaglia espres-
sioni eliergiOe , pensieri grandi , •sentenze sublimi e certe pen-
tellate , che• fanno vedere la mano maestra, non ricuseremo a 
Lucano la lode di elevato ingegno 	e 	di spirito superiore ; 	e 
celebrando la vastita e 	P altezza 	della sua mente ci lamente- 
remo della natura , .che troppo tardo a produrre quel sovrano.  
ingegno, quando era gia smarrito dalla poesia it buon 	gusto, 
e lo tolse troppo presto 	dal mondo senza 	lasciargli 	it 	tempo 
di conoscere i suoi difetti , e di ridurli a lovuta emenda. Se 
la riflessione e I eta avessero 	potuto 	apportare 	a 	Lucano 	la, 
posatezza dell' immaginazione 	e 	la maturita 	del 	giudizio 	che 
abbisogna per tale impresa , avrebbe egli recisi , io credo , gli 
ambiziosi ornamenti, sarebbe stato pia moderato e pia sobrio, 
e regolando la fecondita 	del 	suo 	ingegno 	coil' esattezza dell' 
arte , avrebEe dato 	un 	poema , 	i cui 	difetti 	sarebbono stati 
compensati dalle virtu, e che avrebbe recata.vera gloria al poe- 

. ta, senz,a esporlo a maggiori , e pia giusti 	biasimi . 
Noi non terremo dietro a tutti i poeti , die seguirono le 

tracce di Lucano , e vollero dare alla luce le loro epiche corn- 
posizioni ; 	rammenteremo 	soltanto 	quelli 	che si sono 	fino 	a 
noi conservati , 	per 	vedere la decadenza della poesia 	dopo i 
lieti tempi di ilugusto . Valerio Flacco diede un pdema col •Ncroaleno44 Flac.- 
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• • titolo di /fr 	igonautci , it quale non e che un • imams:see, .4  

in gran pane una traduzione del greco di tipollonio, 	gas as 
4s versi disarmonici 	e 	duri . 	Stazio sort 	JAN natura un rob 

Stazio . 
pia 	poetico , ma troppo abbandonandosi alla rocas sus unit 

. ginazione , 	pia si 	accosto all' arditezza di Lacam a , di Cul fir, 
venerators, 	che alla saviezza c moJcrazione di Virgtlio . 	Si. 

46. 	lio Italic° 	all' incontro oso Strivere a dispitto della muse un sino 	Italic°.
' 	 • 	.. gran poema sulla guerra cartaginese ; c bench! rciegioso Apra. 
tore egli fosse del gran 	maestro 	Virgin() , non pot* owners 
la 	menoma particella del suo spirito, e rote languid° t frc.i. 
do , rozzo ed hicolto . 	Di tutti i poeti, che vennero ne'secols 
posteriori, 	nessuno giunsc 2114 celebriti di 	Clamli.ino , le tut 

47 opere , come dice bene it 	Nierian (a) , sono I .  4,Itimq soirs• 
Claudiano . ro della musa latina . Slaudiiino 	per° panegirici sul gust.' 41 

cjuei 	secoli , 	anziche 	vcri poemi epici compose, 	e 	se 0 	two 
stile 	e 	piU 	castigato 	e 	pulito 	che 	aspettar 	non dovrasi 	Janis 
sua eta, si vede nondimeno ch' egli non serpe sulfate a ear. 
care la 	nobilta , 	saviezza , 	cleganza 	c veriti di 	l'irgiaio . t se 
studio di seguire 1.-  arditczza c 	atnpollositl di Laceso p  it dm- 
no , 	anziche vantaggiO rece alla Neill . 

48 c  Egli e ben 	notabile che i pit) 	celebri rneti epic', i (pall 
me:crol ().11e1r11'i-c - vennero dietro a 	Virgin() , 	turd Si discosrarnno dal au0 awe  pica poesia . per lc medesime vie , e caller° negli :testi &fill . 	Tre *ono 

i vizj capitali 	che si 	possono dire 	con vcritik ad (mai cumuni: 
una ridondanza 	viziosa che non sa mai ft-rmarsi , che segue It 
piit minute 	particolarita e the volge 	e 	rivolge 	in milk IN* 
un soggetto senza• mai poterlo a ffatto 	colrire ; 	una 	gonlicsts 
o un falso sublime , che produce deciam2&;oni ampobose. iss- magini gigantesche , vuote espressioni c sonori nienti , ed 	as puerile affIttazione , che.  niente 	sa dire con naturalerta C see` plicita , in tutto metre ricercatezza e raffinatnento I  ed in al.. 

. 
(a) 	Ac. de Betl. 	t. XX. 
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. 
1 so ruole  far pompa di spirit() . 	Come 	dunque 	trovando 	quei 

ructisippianata la vera strada , 	che 	con 	tanta 	sua 	gloria 	cal-. 

1 al  area Firgilio 1  tutti dipoi 	1-  abbandonarono , e si rivolse- 
w mu unWorrnemente a batterne 	un altra `? 	Alcuni forse vor-, 

alio npigliarsi a quella 	comune 	ragione 	dell' istabilita 	del; 
k cost mortali , e della condizione 	dell-  umano ingegno , 	che 
wadi) portata al sonmo la pooeia epica 	nell' Eneide , 	dovea 
pi IIrla decadere per volerla portare 	pia oltre . 	Io 	ricorrera 
1.1 en altra pih sernplice , proponendola pero 	solamente come, 
..,:_a probabile congettura . 	Noi 	vedremo piit 	avanti 	qual gusto 	„ 
rcpasse nelle scuole rettoriche di quetempi , 	quanto fosse ap- 
razato nelle scolastiche 	declamazioni 	it 	falso 	sublime 	e 	lo 
it::e affettato, ridondante 	ed 	ampolloso , 	e 	quanto 	quell' eser- 
clno di declamare contribuisse al corrompimento delreloquen- 
H. Or qui diremo che da quelle medesime scuole , e da quel- 
k declamazioni 	si possono 	parimente 	ripetere 	i 	sopravvenuti 
::ni della poesia . Lucrezio , 	Cutullo, Virgilio , Orazio,Ti- ,  

. e ProperKio non conobbero 	che natura, 	verita e senti- 
z.cnto, ne mai caddero 	nell' affettazione , 	ridondanza 	e 	gon- . 
ilia dei poeti 	for 	successori . 	Ovid'io 	fu 	it 	prime,, 	in 	cui 	si 
c.xnicciasse 	a 	vedere 	cert.  aria 	declamatoria 	niente 	conforme: 

I 

1:',a naturalezza e 	verita , certa ricercatezza e 	novita 	di pensieri, 
wuripetizione delle medesime idee sotto mille forme diverse, 
eit,t1la vuota copia 	di 	espressioni 	e 	quell' affettazione 	di stile 
zeillora si usava nelle declamazioni , e che poi sconcia laida- 

t tutti 	gli 	scritti 	dei 	posteriori 	poeti . 	E 	Ovidio appunto. 

. trafurmato nella scuola di /lrelio Fusco e di Porcio Latrone 
aeosi declamatori ,. ed egli stesso si era fatto gran nome colle 
sortigliezze ingegnose delle sue declamazioni . Ma siccome aveva 
tali wait() dalla natura 	un ingegno ameno 	e 	brillante , 	e 	it 
commercio co- buoni scrittori del secolo d oro gli aveva comu 
Ilicato un 	tatto 	fino e dilicato ; 	cosi it 	gusto 	scolastico e 	de- 
clatnatorio 	non rote fare in lui si cattiva impressione , 	ed '11 
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suo stile conserve ancor . tanti vezzi 	e 	tal 	leggiadria , 	che fa 
quasi amare gli stessi suoi difetti . 	Giulio Montano rinomato 
poeta .avea passati i giovanili 	suoi 	anni nell'esercizio di decla- 
mare , 	e 	quindi 	apporta 	ai 	poemi' .quella sterile fecondita e 
zipetizione demedesimi pensieri 'sotto espressioni diverse , tie 
gli merito r avvertimento di Scour°, 	che non era meno lo- 
devole it saper finire , che iltcaper dire : scire desinere,`quant" 
scire dicere. £ornelio Severn si dedico parimente alle deck-
mazioni , nelle quali uguaglio la fama dei Siloni, dei Fuschi, 

	

*dei Bassi, *dei Latroni, 	e mostre altresi ii declamatorio suo 
• stile 	nei poetici componimenti . 	Ma j1 pia distinto 6 famoso , 

ed it principe de'poeti del nuovo gusto 	e realmente Lucano, 
it cui sovrano ingegno e sublime entusiasmo gli fecero sorpas- 
sare di gran, lunga la copia , 	P acutezza 	e 	1' elevatezza degli 
altri suoi coetanei , e lo reser.o pia celebre e pia. rinomato 'per 
la superiority, degli stessi suoi difetti e delle virtu che gli 	ac- 
compagnavano . 	E Lucano infatti 1  allevato in casa di Seneca 
ed 	istruito 	da 	Flavio 	Virginio , 	chiarissimo retore 	di quei 
tempi , 	fece 	tali progressi nell' use 	di declamare , 	che 	fu 	lo 
stupore 	e 	la maraviglia di quanti.  potevano avere la sorte 	di 
ascoltar la sua voce . Ond' io credo che 	non senza, ragione si 
potra ripetere dalle scolastiche declamazioni it corrompimento 
dell' epica poesia, ed incolpare le scuole rettoriche della rovi-
na dell' epopeja , come vedremo pia avant' , che procjussero le 
medesirne quella dell' eloquenza , che avrebbono dovuto soste- ,. 
nere . Deformata con 'tai vizj Pepica poesia , non- pote pia riac-
quistare P aureo suo splendore , e venne anzi ognor pia estin- 
guendosi , e perdendo 	affatto ogni ombra v  della prim:rtiva sua 
bellez2a . 	Insipidi panegirici e nojose stork occuparono it po- 
sto dei poemi epici , ed ogrii avanzo sbandirono di poesia e di 
gusto . Ne meglio si stavano i Greci di quei tempi coi freddi 
loro poemi . ,Quinto detto alabro compose quattorclici canti 
cldtle cose tralasciate da Omer°, o degli.' omerici pa.ralipomeni. 
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Nonno ci ha lasciato un lunghissimo poema in 	quarantottO 
can ti , in titolato Dionisiacon, o sia delle core , che apparten-
gono al dio Bacco. Coluto scrisse un brevissimo poemetto di 
un solo canto sul rapimento , di Elena, ed un altro simile Tri., 
frodaro intorno alla. rOvina di Troja . Maggior nome si e fatto 
1VIuseo , poeta divers() dall' antichissimo .1Vluseo 5  col celebrato 
poenietto Degli amori di Lean(lro e di Erone, 'del quale tan- 
to con to faceva it non sempre giusto 	critic°. Scaligero 5 	che 
preferiva i suoi versi agli stessi versi di Omero. 

Mentre 	P epica poesia era cfiduta presso i 'Greci e presso 49 
Ossian • 

1 Romani , mentre ancora non _conoscevasi dalle nazioni meri- 
dionali , vuolsi da mold che coltivata fosse ed onorata ; 	ed a 
gran perfezione condotta nelle fredde regioni del seuentrtone . 
Cetebri sono in tutta l' Europa i poeini dell' Ossian , che han-
no ottenuti per lodatori soggetti degni di somma lode 5  e che 
si 	sono resi comuni 	all' universale intelligenza , 	leggendosi in 
varie 	lingue tradotti . r inglese Blair non solo vuol riferire a 
quei tempi remoti l' esistenza dell' Ossian , non solo vuol rico7  
noscere per yen poemi epici le celebrate sue composizioni , ma, 
pretende di mettere in paragone Ossian con Omero, e crede 
eziandio , che in mold e notabili pregi di epica poesia sia do- 
VW, la palma al celtico can tore in prefe renza del greco (a). 
Ma egli per veria non ha potuto farsi tnold, seguaci presso gli 
stessi suoi nazionali . L' autenticita dei poetrti dell'Ossian e sta. 
ta grandemente contrastata nelP Inghilteria 4" ed or sembra che 
sia pienamente caduta con tutti i saffragj..dei letterati . 	Shaw 
ha dimostrato quasi ac3 evidenza la loro supposizione . Egli ha 

ricavati manifesti aigomenti 	della loro finzione 	da molti passi 
degli stessi poemi ; egli ha esaminati i testimonj che si citava-
no , e gli ha trovati inconcludenti . Dicevasi' che si vedeva 1' o- 
riginale 	Ira codici irlandesi del Maaensie ; ed, egli 	indarno 

ToT. II. 	 q ) 	, 
(a) 	Diss. crit. sopra i Poemi d'Ossian . 
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I' ha ricercato . Credevasi da molti che fosse nel magazzino del 
Becket ; 	ed.  egli cercandolo 	non 	l' ha 	mai ritrovato ; 	nS di 
quanti dicevano di averlo veduto , non ha potuto -rinvenire al- 
cuno che ne intendesse 	la lingua . 	Lo stesso Macpherson per. 
ben sei volte gli ha promesso di appagare le sue brame e m6 
strargli 	1-  originale ; 	ed 	egli 	per ben sei volte ha vedute burla• 
to le sue speranze , senza che mai ii Macpherson venisse a Com- 
pire le sue promesse : 	onde non 	senza 	fondamento conchi.ude 
it Shaw , che I" Ossian altro non e che it Macpherson; e che 
i celebrati 	suoi poemi sono nati ai nostri di, non conservatisi 
da molti secoli (*) . Ma ancorche si accordasse a tai poemi la 
non picciola lode di una si alta antichita , non si vorrebbe pe- 
rt', stare 	al 	sentiment° 	del Blair 	nel giudicare 	delle poetiche 
loro bell ezze . 	L" anonimo Inglese da not altrove citato (a) , 
fungi dal. concedere 	alle poesie 	dell' Ossian quei pregi che si 
liberalmente da loro it Blair , le tratta all'opposto di un inin-
telligibile gergo , e gravemente l'accusa di avere involto nelle 
tenebre I' orionte poetico della britunnica nuzione . Noi non 
possiamo discendere a trattare tali questioni, e lasciando a giu-
dici pia illuminati it decidere questa lite, diremo soltanto che, 
se Ossian e realmente 1' autore di quei poemi, 	ed appartiene 
al secolo che si pretende , egli dee certamenre riputarsi un por- 
tentoso genio , e merita bene 	di essere conoscitito e venerato 
non solo.  dall'Inghilterra , ma da tutta la colta Europa . Ma se 
i .poemi dell' Ossian sono nati nel nostro secolo , e non sono 
che parti poetici della fantasia del 	i%Iacpherson, 	non ci sem- 
bra che dobbiamo riconoscerci troppo obligati al moderno In- 
glese,. che ha 	voluto arricchire 	la nostra 1etteratura di questa 
spiritosa invenzione . 	Io scrivo 	con mano tremante queste pa- 
role , vedendo che it ch. Cesarotti , giudice per ogni riguardo 

(*) 	Sento che or siasi facto in Inghil- 	terale : 	chi 	1' avri terra 	coi 	lumi 	conve• 
acrra un edizione 	Belle poesie 	original' 	di 	nienti 	ne pooh giudicare . 	k. k  
fassian in lingua ersa 	con traduzione let- 	(40 	Cap- I. 
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piii di me competente in - tale materia , sembra pensare diversa-
men'te , mentre per ben due volte si e presa la nojosa briga di 
mostrare ai suoi nazionali i tesori finor nascosti della; caledoni- 

, ca poesia ; ma mi fa poi coraggio la liberty , ch' egli stesso mi 
concede , di abbandonare la sua opinione , ed it riflettere inol- 
tre 	che it mio giudizio non e molto dal suo discorde . S' egli 
6 en'tratd nell' impegno di recxe 	al 	patrio 	idioma le poesie 
dell' Ossian , cid 	6 stato 	per secondare 	i gentili eccitamenti 

- dell' inglese Sackville suo amico , 	e principalmente per lusin-. 
garsi egli stesso , che avesse 	a 	trovarsi 	in quei poemi pi6 di 
una forma di concepire e di esprimersi , che potesse aggiunge- 
re qualche tinta non infelice al colorito dell'italiana favella poe- 
tica , e qualche nuovo ' atteggiamento 	al silo stile : 	ed io sono 
ben lontano dal voter contrariare si modesta e lodevole lusin-
ga . S' io poi dire che niancano ad Ossian quasi tutti quei pre-
gi , che nascono dalla squisiteaa dell'arte, e dalla perfezfone 
della societa; ch' egli ha spesso dell' uniforme , del cupo , del 
faticante , dell'inesatto, e talora anche dello. strano e dell' im-
probabile . . . e che non deve ricercarsi dall' Ossian la elegan-
te aggiustateT,za di Virgilio , ne la nohile e conveniente ele--
vateua del lasso , ne le viste superiori, l'interesse generale, 
la poesia della ragione ornata da tutti gl' incanti dello stile, 
che risplendono net grande autore dell'Enriade, non. mi disco- 
sterd dal sentimento di quel valente sCrittore , poiche altro non 
avrb fatto' che adoperare le parole medesirrle, con cui egli ci ha 
parlato dell' Ossian (a): ne temerd trovare opposizione net suo 
fino giudizio , se aval zero , che gl' inaspettati salti , 1' inoppor- 
tune aRostrofi , it 	asi continuo e nojoso dialog° , 1' espressio-. 
ni spesso bizzarre 	ed 	al nostro orecchio 	insoffribili , 	ed altri 
non pochi difetti di qua poemi non ci permettono di riguar-
darli come esemplari di buona poesia ; e conchiuderO finalmen- 

q 2 

(a) Pref. all' ed. II. della sua trad. dell' Ossian . 
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` to , che i poemi dell'Ossian , se sono veramente di lui , me-

ritano bensi'somtha veneraiione dai savj critici , non pero znol- 
to studio dai poeti ; 	ma ie 'poi 	vino supposti 	dal Macpher- 
son, 	non deggiono riputarSi 	che monuments' inutili ai critics 
e forse anche nocivi ai poeti . 	 . 

Come poi guarderemo quei primi parti della poesia meri- 
dionale , 	che altro 	non 	avemo di poetieo che una qualche 
sillabica.  misura , non sempre giusta 	e 	ben regolata ? Sarel?be 
un profanare it sacro nome di epico poema it volerlo applica-
re a quelle informi composiz ioni , . che col titolo di Poema del 
Cid, di Poona di 4/essandro e di altrettali poemi si facevano 
sentire nei secoli duodecimo e decimoterzo per la Spagna e per 
la Francia , .ed or si conservano dagli eruditi 	per conoscere i 
primi vagiti 	della nascente poesia . 	Assai maggiorl, pregi pote 

Dant
50  

e-• vantare la famosa commedia di Dante , che alcuni voglibno pa-
ragonare coll'Eneide e coll'Odissea , ma che nondimeno resta 
assai lontana 	dal 	poter 	entrare 	net ruolo 	degli epici 	poemi . 
to so, dice it Tiraboschi (a) , Ch' essa (la commedia di Dan-
te) non' d ne• commedia , ne .  tragedia 5  ne poema epico, ne 
alcun altro regolare .  compOnimento. E qual maraviglia, sog-
giunge, se essa non eicio che Dante non ha voluto che fosse? 
Ma se non deve recar .  maraviglia , 	che quella commedia non 
sia cio'che Dante non ha voluto che fosse , dee ben Carla', che 
egli non abbia voluto ch'essa fosse un regolare componimento. 
PerChe' Dcinte ha voluto fare un poema-senz'azione e senza ca-
ratteri, senz'ordine e senza -regolarita ? Perche accignersi a gi-
rare senza scopo per l' inferno , pel pur tatorio e pel paradiso? 
Perche scegliere Virgilia per guida di pd-si che non rea ve- 
*dud , e fargli spiegare tante cose che non sapeva? Perche uni- 
te ii Vaso di elelione.  con Enea , 	1' inferno peetico 	col cri- 
stiano , ed i serpenti cogli uccelli? Perche in vece di un poe- 
ma di qualche regolarita darci un viaggio stravagante ce1 assur- 

-ti,, 
(a) 	Scoria lettelatia tem. V. 
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do ? Perche in somma ; 	in vece di condurci a qualche delizia 
del I3indo , menarci in oscuri boschi ed inestricabili labirinti ? 
Versi duri e pesanti , rime sane e sforzate, mescolanza di pa- 
yole e di versi latini , 	ed alcuni altri difetti 	di 	stile 	possono 
inoltre prestare ampia materia alla censura dei critici . Gli stu-
diosi giovani ne troveranno un assai giusta nelle famose Lettere, 
di Virgilio agli iircadi di Ron& , fatta dal Bettinelli . Noi , 
grati alla mernoria del padre Dante, riconosceremo bens): tai 
vizj , ma ne accaggioneremo la rozzezza dei tempi , e riflette- 
remo al contrario, che i versi di Dante comunemente assai so-
nori ed armoniosi , e sempre molto pit che gli altri di quella. 
eta, 	che alcuni tratti passionati 	e 	patetici , 	che 	le immagini 
wive e ben colorite , che certe similitudini originali ed oppor-
tune, che certe espressioni significanti e create da lui, che una 
cotale forza di dipingere e di presentare agli occhi le cose de-
scritte , che si vede nei suoi versi , formano della sua comme- 
dia una composizione 	poetica• , :qualunque ella siasi , 	che puo 
leggersi con profitto da chiunque 	con occhio critico 	si faccia 
a leggerla , 	e ci, danno 	in essa it primo dei moderni poemi 2  
che meriti lo studio .dei buoni poeti. 

I romanzi erano' a •quei tempi la coruposizione piii favori-
ta , ed erano allora tanto in yoga, che romanzi sentivansi dap-
pertutto ; .romanzi 'di amore e di cavalleria , romanzi in prosa 
ed in verso, 	e fornanzi di ogni maniera . Guests erano 	i 	li- 
bel,' clue piii amavansi dai leggitori , -e qUesti 	gli argomenti , 
che plii cameo davano agli scrittori di far brillare la loro im 
maginazione e di an i 	re lo stile . Quindi i romanzi 	si 	leva- 
vano all; oiiore di 	ici poemi , ed altro componimento 	non 
conoscevasi , 	ii 	quale potesse in qualche modo accostarsi all' 
epopeja 'che i soli romanzi .• Infatti le' nobili imprese , 	le bat- 
taglie , 	le avventure amorose , le magiche maraviglie , e quan- 
•to siJegg. 	e nei romanzi, tutto pud occupare una fantasia poe- i -,0 
tica , e meritare un epica tromba . Il primo, che level it tuo- 
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5r  no per cantare dovutamente le romanzesche geste , 	6 stato it 
B41""  Pulci , e dopo di lui it conte Bojardo , it quale nell'Ortando 

innamorato fece vedere , a giudizio del Gravina (a), una per- 
fetta 	imitazione dei Greci e dei Latini 5  e vi applica uno stile. 
veramente poetico . Ma o fosse it gusto del secolo , in cui si 
forma it Bojardo , ovvero P essergli mancato il tempo di ter- 
minare it suo poema , 	e dargli 1' ultima mano , 	egli certo 	ci 
ha lasciato un componimento , ch' e ancora assai lontano cialla 
perfezione ; 	in cui fra versi sublimi e nobili mold ne vengo- 
no bassi e viii , e si-sente ancora uno stile alquanto rozzo ed 
incolto . 	Il 	Berni lo stimo . degno 	d' occupare 	le sue fatiche 
per 	ripulirlo e rifarlo , 	e 	conservando 	1' estro 	dell' originale , 
vi aggiunse belle sentenze , 	e 	maggior 	copia di lepidezze , 	e 
P abelli 	colla purity della, lingua, e coile grazie dell'espressio- 
ni . Sommi 	furono gli applausi , 	che riscosse a 	quei tempi 11 
Bojardo coil' Orlando innamorato ; e vuolsi , che l'eco di tali 
elogj vivamente toccasse P animo dell' Ariosto per fargli corn-
porre it suo Furioso . Noi non potremo protestarci abbastanza 
grati al 	Bojardo , se it suo Orlando ha dato qualche eccita- 
rpento alla produzione del Furioso ; se vero 6, che il Bojar- 
do ha. fatto 1' ..4riosto , 	questa 	e 	certamente la migliore sua 
opera .- 

s2 ilriosto e it sacro nume , avanti it cui altare si vede con- , Ariosto . 
tinuamente 	prostrata immensa folla d' Italiani poeti 	offrire 	ri- 
spettosi incensl della pia sincera adorazione . Sarebbe una stol- 
ta 	temeria ii voler contrastare un culto si universale e fonda- 
to 	sopra 	titoli 	assai 	ragionevoli 	e 	gi sti . 	Che 	importa 	che 
r4riosto sia amante della romanzesca li, 	rta , ne voglia assog- 
gettarsi alle strette leggi di una rigorosa epopeja 7 Che impor- 
ta 	ch's egli 	non serbi 	1' esattissima unity 	dell' azione ; 	ne stia 
alla limitazione del tempo 5  che alcuni critici pretendono di fis- 
sare "? 	Che importa ch' egli riceva 	incanti e magie ., ‘f..ate,,,,,. e gi- ..k  ..., 

Rag. poet. (a)

.  
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gantl , e bizzarre e mostruose avventure ? Cid potra forse tor- 
re 1? posto all' Orlando furio,so fra gli epici poemi ; 	ma 	non 
dovrA mai detrarre all Ariosto la lode di un eccellente 	e 	di- 
vino poeta . 	S' egli sa conservare i caratteri del s-uoi personag- 
gi , 	se le azioni di Ruggiero , 	di Rinaldo , di Bradainante , 
di ..eingelica 1  del Gip-ante , del Mago sono conformi alla idea, 
che fa nascere in not di tali soggetti , se. la condotta del poe- 
ma e 	coerente , 	se le avventure sono fra loro 	ben 	legate si, 
che 1' una spontaneamente discenda dall-altra , dovrA certamen-
te chiamarsi un gran poeta , e it suo Orlando, epico o roman-
zesco che voglia dirsi , sari, senza contrasto un eccellente poe-
ma. Quest' e osservando soltanto la parte dell'invenzione , no- 
bile si ed importante , 	ma 	che pure meno considerazione 	si 
merita in un poema, che tutto e bizzarria e capriccio . 	Vol- 
giamo ora un poco gli sguardi verso la pane dello stile, ch'e 
la pia grande e pia difEcile di quest' arte , e quella in somma 
che fa ii poeta . 	E 	in 	questa 	parte chi vorra 	contrastare 	all' 
4riosto la naturale spontaneita , la fluida speditezza e la sono- 
ra armonia dei versi , 	1' impeto , 	la copia , 	it profluvio 	delle 
parole , la propriety e la forza dell-  espressioni , la ricca e fa-
cile vena , la feconda ed amena immaginazione, e la copiosa 
ed animata eloquenza , che formano giustamente le delizie de- 
gl" Ital4ni , 	e 	li 	fanno 	andare 	in 	beata 	estasi al prendere in 
mano it loro Ariosto? Ne meno invaghisce, sorprende ed in- 
canta la naturalezza , 	la vivacity , 11 colorito , la verity , e l'e- 
videnza delle descrizioni e delle pitture dell9lriosto: egli non 
espone , 	non narra , .r. n descrive , 	ma metre avanti gli occhi 
e fa_ vedere i prati 	' 	ruscelli , le grotte , 	i palazzi , le afflitte 

; 

donne, 	1 v. cavalieri che combattono , e i fatti ele 	cose tutte , 
the si presentano nel poema , Ma 	it pia potente secreto dell' 
4riosto per istringersi 	con soavi lacci gli anirni 	dei 	leggitori 
consiste 	in 	una 	certa 	familiarity 	ed 	arnichevole 	confidenza 

-,1 	
, 

con cut egli vi parla , 	che non sembra che pensi a dare un 
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poema, ma a trattenere in familiari colloquj , non iscriva• vet,  
si , ma formi discorsi . 	Questa , 	per cosi dire , 	aria confiden- 
ziale , 	che 	nasce dally naturalezza 	e 	facility, del 	suo 	stile , 	al 
tempo stesso mutuamente la produce, o almen l'agevola, men-,-  
tre da al poeta maggiore liberty. di dire quanto alla sua imma- 
ginazione si rappresenta , senza obbligarlo ad una 	misurata 	e 
compassata esattezza . Chi mai avrebbe potuto soffrire in' altro 
stile men 	facile e men naturale tanti versi, che buonamente si 
condonano nell' Orlando? Quante cose non racconta l'Ario-
sto, e quante minute circostanze non espone , che in un tuo, 
no pill sostenuto renderebbono bassa e languida 	la poesia , 	e 
che nello stile dell' Orlando le danno naturalezza , 	amenity 	e 
leggiadria ? Descrive egli la zuffa di Rinaldo col Saracino (a), 
e non. vuol lasciare al lettore la fatica d' immaginare partico- 
larita 	alcuna quivi accaduta , tutte egli le spiega e le presenta 
distintamente 	avanti gli occhi in leggiadrissime 	stanze . 	Era 	a 
piedi Rinaldo, e montava it Pagano un cavallo , che era sta-
to di lui ; ma 

Are con man, ne con spron potea it Circasso 
Farlo a volonta sua mover mai passo . 

Ouando crede cacciarlo , egli s' arresta: 
E se tenerlo vuole , o corre o trotta: 
Poi sotto it petto si caccia la testa; 
Giuoca di schiena, e Mena calci in fratta... 

Salta it Saracino dal cavallo , e 

Si vide cominciar hen degno assalto 
Di un par di cavalier tanto gagliardo . 
Suona l' un brando e 1' altro , or basso , or alto 
11 martel di Vulcano era pia tardo . . . . , 

(a) Canto IL 

   
  



CAP. 	II. 	POESIA 	EPICA 	129 

Fanno or con lunghi, ora con finti e scarsi 
Colpi veder, che mastri son del giuocoz 
Or Ii vedi ire altieri, or rannicchiarsi, 
Ora coprirsi, ora mostrarsi an poco, 
Ora crescere innanzi, ora ritrarsi:.  . 
Ribatter colpi, e spesse for dar loco ,: 
Girarsi intorno ; e donde l' uno cede, 
L' altro aver posto immantinente it piede. 

E seguita cosi per un 	 altra 	stanza a particolareggiare 	tutti 	i 
mod e gli atteggiainenti de'due valenti eroi. Se Virgilio aves- 
se si prolissamente descritto 	non solo un fatto di armi 	grave 
e 	importante , ma qualunque piacevole accidente del giuochi 1  
avrebbe certo depresso moltcy_la nobilta della sua poesia , 	e 
lungi dal recare piacere, non avrebbe dato che noja . E Ovi-
dio, tuttoche ameno 'egli sia , pulito e leggiadro non meno 
delP;Iriosto , riesce alle volte alquanto tedioso per volere trop-
po minutamente dire ogni cosa. L'Ariosto stesso se avesse da- 
to al-  suo poema un aria pia seria e sostenuta, 	non avrebbe 
potuto far gustare ai leggitori quelle particolarita, e quella mi- 
nuta distinzione , 	che or rende facile, 	spontaneo, naturale e 
fluido lo stile del `suo Orlando . Cosi egli Imo prendersi l'ami-
chevole liberta di condurre 11 lettore pel giardini , per le fo-
reste 5  pei marl , pei monti ; cosi pu6 mostrargli palazzi e ca, 
stella, grotte e dirupi ; cosi in somma pu6volgerne e rivolger- 
.ne l'animo come a l ' 	meglio place, senza mai recargli sten- 
to o fa‘ica, anzi 	rgendogli dolce solazzo e sommo diletto . 

) 

Tanti pregi poetici dell' Ariosto sono pia che sufficienti a co-
ronarlo d' immortale gloria ,• e possono ben giustamente mai-
targli l'adorazione dereligiosi suoi partigiani 1  ma non dovran- 
•no pero, divinizzare gli stessi suoi 	difetti 1, ne 	clovranno 	farci 

Tom. H. 	 - 
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ricevere come Nina .quelle .che sono. negligenze .e.trascorsi. Il 
pia gran difetto , che io riconosca'nell'ifriosto, nasce appun- 
to da questa :medesima 	facilita, 	che ha, tanta parte 	nelle sue 
bellezze ; e qUesta e una certa disuguaglianza che , in' mezzo a, 
versi sublimi e nobili, 	altri ne produce bassi e cadenti, e che 
fra 	le colte 	ed 	eleganti 	espressioni 	ne 	lascia scorrere 	alcune 
trasandate e neglette . To non-vorrei dopo i primi quattro ver-
si del canto X. sollevati e •maestosi 

. 	• 	 . 
Fra quanti amor , fra quante fedi al mondo 

.111ai si trovar , fra quanti cor costanti , 
Fra quanti o per dolente o per giocondo 
Stato , fer prove mai famose amanti 2  

sentire quegli altri umili e bassi 

Piuttosto it primo loco , clie. it secondo 
Dara ad Olimpia; e se pur non va innanti , 
Ben voglio dir die fra gli antichi e nuovi 
Maggior dell' amor suo non si ritrovi. 

• 
La soverchia sua facility gli ha fatto ricevere alcuni 	versi 	pel 
solo fine di non incomodarsi a cercarne altri migliori , che ao-
compagnassero la rima ; e parentesi poco significanti , e neces-
sarie soltanto a condur la rima , -si trovano con pia frequenza 
che non richiede la colta e pulita poesia dell'Orlando . To non 
direi spengere una picciola dramma d 	na immensa fiamma, 
ne credo che l' Ariosto si sarebbe mai in 	tto ad usage di ta- 
le espressione, se non sedotto dalla facility della rima. A me 
non' possono piacere gran fatto alcuni 	versi 	troppo prosaici e 

Isemplici , e lasciati troppo facilmente uscir dalla penna . Il Tas-
so osserva nell'//riosto che molte volte serpe, e questo, dice, 
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i it maggior vizi° che possa commettere 1' eroicO (a). Que-
sti aifetti se non si possono difendere nell' Ariosto , si deggio- 

	

no pert attribuire pia 	al tempo in cui egli scriveva , che a 
,i,colpa del sovrano suo ingegno . Romanzi ignobili e bassi , ver- 
si incolti e negletti , 	e poemi senza nobilta 	e senza 	gusto si 

• sentivano 	per tutto it secolo decimoquinto , ed it Bojardo fu 
it primo the cominciasse a sollevare lo stile , ed a cantare ver- 
si rpaestosi 	e sublimi : 	ma it Bojardo stesso troppo ancor ri- 
sentivasi 	della rozzezza.  dei ' tempi , 	e 	it 	silo Orlalido 	spesso 
cadeva in triviali e plebee 	espressioni , 	in 	voci 	impulite , 	in 
fiacco numero, in bassi e stentati versi . Venendo allora l'.irio-
sto, e non vedendo altro stile che 1' usato in simili romanzi -, 
come poteva in un si lungo poema conservare tale padronan-
za della sua penna da non lasciarla cadere talvolta in si comu-
ni difetti ? Non sari ad alcuni tanto sensibile , ma a me sem-
bra non meno grave quello che osservo nelle parlate dell' .4- 
riosto , 	le quali , a' moo giudizio , non .sono animate dalla for- 
za e dalla propriety conveniente ai suoi personaggi . E a dire 
it vero, quella maestria e superiorita dell'ilriosto nel dipinger- 
mi vivamente in qualunque situazione 	gli eroi del poema , io 
non gliela scopro ugualmente nel farli parlare nelle toccanti e 
patetiche scene, e sembrami l'4riosto nella parte drammatica 
inferiore assai a se stesso nella pittorica . Passionata e la pittu- 
ra di Olimpia abbandonata in, un Isola, deserta dalt infame W- 
ren° CIO , 	ed al vedere i moti , gli affanni e 	le smanie dell' 
infelice donzella villanamente tradita dal perfido amante , 1-ani- 
mo si sente eccitato .4alla pia viva- e tenera compassione . 	Ma 
quanto, non 	i raffredda ogni affetto al sentire i 	suoi lament' 
espressi in concetti si poco convenienti a ..quella misera situa-
zione ? 

r 2 

(a) 	Lett. a Scipione Gontaga. Op. vol. X. 
(5) 	C: X. 

   
  



z3 	 BELLE 	L.ETTERE 
Dove fuggi , crudel, cosi veloce? 

Non ha it tuo legno la debita sahna:- 
Fa che levi me ancor; porn gli nuoce , 
Che porti it corpo, poiche porta.l' alma. 

Ne pill patetiche e toccanti sono le sue riflessioni 2  quando ti-‘ 
tornata al suo letto va dicendo 

jersera desti insieme a due ricetto , 
Perche insieme al levar non siamo dui? 

e ricorrendo. nell' animo varj motivi di affanno segue a dire: 

Di disagio morrb , ne chi mi copra 	 • 
Gli occhi .  sara, ne chi sepolcro clia; 
Se forse in ventre for non me lo danno 
I lupi (oimd! ) ch' in queste selve stanno. 

. 	 . 
Oltre i lupi va cercando gli orsi , i leoni , le tigri, 

. . . . o fere tat, che natura arrni , 
D' agui .denti e d' unghie da ferire. 

e volgendosi contro r igedeleamante dice : 

. 	Ma quai fere crudel potriano farmi 
Fera crude!, peggio di to morke?.  
Darmi una morte , so, lor parry assai, 
E •tu di mille ( oime!) morir mi fai: 

• 
Chi ha la .mente tranquilla da potersi divertire in questi ed al-
tri simili concetti , non ;Dud destare gran commozione di affet-
ti nel cuore di chi l' ascolta . Oltre di Che la lunghezza stessa 
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'del lanienti, 	che pet ben sette stahze si Enna sentire , 	dee 
non poco estinguere.  it fuoca. della pas'sione . Varie 	siiressioni ,- 
o poco poetiche , o poco eroiche , rericlono ancora pia fredda 

,cluella scena , 	che .doitrebbe. essere animata dal pia veemente 
calore 

.Io sto in sospetto , e, gia di veder parmi; 
Ma presuppongo ancor . .. . 

• • Sotto pretesto 
Di parentado e d' amiciia toito. 
Tornerb in Francia 1  ove ho venduto it resto 
Di ch' io vivea , benche non fosse molto , 
Per sovvenirti e di prigione trarte? 
Meschina, dove andra? Non so in qual parte,. 

Noi ci siamo fermati soltanto nell'esame della parlata di Olim-
pia , perche questo e uno dei pezzi patetici , che pia abbiamo 
sentito loda.re . Ma si pu6 dire ugualmente delle altre , 'che rare 
volte muOvono gli affetti, e che non mai li conservano costan-
temente , c li conducono a quel segno , che la situazione dell' 
interlocutore richiede . Ma tanto basti di censura dell'driosto:, 
leviamo gli occhi dallo spiacevole quadro dei piccioli difetti di 
quel grande.  uomo , ed invitiarno le persone di gusto a ricrearsi 
col delizioso spettacolo delle molte e grandi bellezze t not .sia-
mo entrati in questo poco dilettevole esame per seguire it pia-
no della nostra opera , e far vedere i progressi clell'epica roe-
sia, e per avvertire gli studiosi giovani che non prendano per 
Legge di ) bene scrivere tutto quanto leggono nell'/Iriosto, ac-
clocche. non si facciano , come pur troppo suole accadere , ad 
imitare it suo peggio , e si credano ariosteschi abbastanza col 
solo 'avere i difetti dell'driosto; ed a questo fine xicorderemo 
cio che generalmente di rutti i grandi autori diceva Ouintilia-
no: Neque -id statim legenti persuasum,sit omnia quae,ma- 
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gni auctores dixerint, utique esse perfecta. Nam et labuntar 
aliquando , et oneri cedunt , et indulgent ingeniorum stiorum 
voluptati: nec semper intendunt animum, et nonnunquam fa-
tigantur ... Summi etenim sent , homines tamen, acciditcy ~ 
us qui quidquid apud illos repererunt dicendi legem putant , 
ut deteriora imitentur (id enim est facilius) ac se atunde 
similes putent , si vitia magnorum consequantur (a). 

53 Trissino . Finora P epica poesia erasi solazzata in romanzesche c9m-
posizioni ; or dopo P.driosto comincio a provarsi alla produ-
zione della grande opera di Una vera epopeja. Il Trissino, ver-
sato nella lettura dei Greci , fece un generoso sforzo per imi- 
tarli , e tent 	cP introdurre nell' italiana poesia la lodevole mo- 
da di calzare alla greca it coturno tragico, e di suonare l'epi-
ca tromba sul tuono dei Greci. A questo fine avendo egli COM-
posta una tragedia sul modello dei Greci , tentO altresi di dare 
seguendo i medesimi un epopeja , 	e scrisse, infatti P Italia & 
berata dai Goti. Ma it Trissino , benche esatto fosse e rego- 
lare nella . condotta della favola , 	rimase pero troppo debole e 
languido , 	freddo e digiuno nello stile per potere giustamente 
aspirare agli epici onori , 	e con tentandosi 	della non 	picciola 
gloria: di essere it primo ad abbandonare, le romanzesche corn, 
posizioni , e di dare 	alla volgare poesia la prima , 	qualunque 
fossesi , epopeja,. lascio ad altri la lode molto pits grande di 
comporne una buona . 	 • 

54 Questa lode se l' acquiste meritamente it Camoens colla ce- 
Camoens. lebrata bisiade , 	ed ottenne dai suoi nazionali _II lusinghevole 

nome di Virgilio portoghese . 	L'ardita impresa del Portoghesi 
di superare it Capo 	di Buona-Speranza , 	di scoprire de Indie 
orientali , fondarvi colonie „ e stabilirvi il commercio a la reli-
gione , e it vasto argomento della Lusiade del Camoens, supe-
riore certamente ai viaggi di Ulisse e al puntiglio di Achille, 
ed alle strette naVigazioni , e alle picciole guerre di Enea. La 

(a) Lib- X. c. I. 
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novita delle finzioni ,, 	la variety 	degli 	accidenti , 	lasbellezza 
e la verity delle descrizioni 5 	ed 	alcuni 	tratti sorprendenti ed 
affatto singolari , e 1.' eleganza , la nobila e la forza dello sti- 

Letklublime senza gonfiezza , 	e colto senz' affettazione , farm' 
gustare a tutte le dotte nazioni it portoghese poema , e lo fa- 
'tarin9.vivere in tutti i secoli . La visita del re di Melinde fatta 
ai Portoghesi snlle for navi , 	la guerra del re 41foriso di Por-, 
togaklo contro sua Madre e contro it re di Castiglia , 1' avven-
tura di Egaz 1VIoniz, it sogno del re Emanuelle per lo sco- 
primento dell' India , 	coll' apparizione dei fiumi Gange ed In, 
do 1. la partenza 	delle navi 	da Lisbona , 	 la parlata minacciosa 
del vecchio portoghese 1 	tutto 6 descritto 	colla 	pill 	viva. elo- 
quenza , tutto e dipinto co' pia poetici colori . V armonia dei 
versi del Camoens ( dice Perron de Castera, traduttore della 
Lusiade) si accorda si perfettamente colle cose descritte , ed 
i suoi pensieri hanno un si gran fondo di verita, 'che si crede 
avere 	innanzi gli occhi gli oggetti stessi ch"egli 	dipinge .' 
I,' apparizione del gigantesco spettro , che si presenta alla flotta 
al superare it Capo di Buona-Speranza , e quanto puo fingere. 
di sublime e di grandioso is pii:t infuocata fantasia . 	Chi non 
piange alla tenera e patetica narrazione della morte di 4gne-
se di Castro, a cui 1' eloquenza del Camoens ha sapu to dare 
tanta celebritb.. Se nella Spagna it Bermudez, nella Francia la 
illothe , e in questi di nell' Italia 11 Colonies hanno fatto col-
le loro tragedie versare dolci lagrime dagli occhi degli spetta-
tori,- tutti hanno dovuto attingere al fonte della Lusiade. Que., 
sta in somma e stata finora , e sara sempre riconosciuta per un 
classico poema 2  e sara sempre guardata dai buoni poeti e dal» 
le persone di sano gusto per un opera magistrale . Noi infatti 
abbiamo veduto ancora ai nostri di farsi 	in tutte 	Ie nazioni i 
dovuti encomj al portoghese poema ; nell' Inghilterra l'erudito 
Guglielmo Jones (a) lodare la poesia del Camoens siccome 

(a) 	Corn. Poes. 	Asiat. c. XII. 
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quella ch' e sopra ogni altra pulita c duke , 	sublime c s( !lo- 
ra i -nell'Italia, 	non 	che 	abbandonarsi la latura della Lii.ita- 
de, farsene una nuova traduzione , c rendersi pia comune; 	e 
finalinente nella Francia stessa, nella sede dc% buon gusto , nelP 
einporio della letteratura tesscrne 	lodi it maestro 	della 	ruesia 
Voltaire, farne in pochi anni due diverse rraduzioni c Perry,' 
de Castera 	e la Harpe, 	e 	sino la stessa aLcaJernia franLese 
concorrere alla sua celebrity coronando un () fe mild 	siatp;ga•- 
Tione, dove felicemente si adopera la gran.liosa invenzione del-
lo spettro di sopra citata: in somma in tutta l'huropa rendctsi 
.gloriosi applausi al merit° portico del portoghese rilgilio. 10 
so che mold non senza ragione riprendono I' use che ha fatto 
it Camoens• in un cristiano argomento dclle gentilcsae divini- 
ta , ne pretenderd di scusarlo col cercare le allusioni 	allegoti- 
che nelle mitologiche sue invenzioni ; ma diro solamente, che 
al 	contemplare la morbidissima pittura di renere c del leggia- 
dro corteggio delle Nereidi it lettorc rcsta invaghito delle bet- 
lezze del quadro , e poco pensa, 	the cristiano sieno o genti- 
lesche le dipinte divinity (a). 	Io prego a confi-onrare gli ab- 
bigliamenti di Venere e di Glanone, c.1 i congressi 	dell' una 
e dell' altra con Glove, descried dal CI:morns c J2 Omero, e 
poi riprendasi, se basta l'animo 1 	la mitologia dcl portoghese 
Omero, che gli ha dato campo di vint.cr la mano al grcco . 
Ha.nno forse Calipso, 	Aleina, Armi.I1 un is ,la cotanto dcli-
ziosa ed amena, che possa stare a frontc di quella, che it Ca-
moens per la mano di Venere presenta ai suoi Portoghesi ? 
Quanto mi duole che it poeta, pensando ai scnsi allegorici, ab-
bia 

 
trascurato di soddisfare ad un dilicato pudore nelli descri- 

zione 	del piacevoli trattenimenti di quclla divina isoletta! l'a 
chi passi di tutta la poesia antica 	e moderna si leggerebbono 	' 
con si 'soave diletto , come it nonb canto dcl Camoens 	 febr,li $  
averse: rispar miate ai modesti lettori alcune immagini men one- 

(a) 	Canto II. 
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ste . Piii giusta e piit fondata e l'accusa 	che 	da alla Lusiade 
it rrioderna suo traduttore la Harpe , di mancare doe di azio-
ne e di caratteri , e conseguentemente d' interesse , e di ripor- 

	

....a 4e tutta la storia del Portogallo in episodj 	che 	nojosamente 
si i  succedono 5  e che spesse volte sono mal fondati . A me in-; 

c'Sttrre re ano tedio 	le continue 	allusioni alla 	mitologia , 	e 	ad p, 
ogni sorta di storia 	greca e romana , 	antica e moderna , piit 
prcprie di un pedante erudito , che di um ispiratO poeta. .Ne 
io 	pretendo di riconoscere nella Lusiade un epopeja perfetta 2  
ma di 	presentare soltanto un poema, in cui i difetti non pic- 
cioli sieno compensati colle bellezze molto maggiori ; e it pri-
mo epico fra i moderni che abbia riscossi gli applausi di tutte 

	

le nazioni ,. e it primo che meriti lo studio del veri poeti. 	* 
Inferiore al Cqmoens nel merito e nella celebrity e lo spa- 55 

gnuolo Ercilla 1  autore dell'Araucana, it quale nondimeno pet,  
la novita della materia , 	per 	avere ornato di alcuni bei• tratti 
it suo poema , e per essere stato egli stesso a parte Belle azio-
ni che toglieva a cantare , occupa un posto non oscuro fra gli,  
epici poeti . 	Sembra che l'Ereilla siasi fatib ad imitare,V.drio- 
sto piucche Ornero e Virgilio : non solo it principio' del poe-
ma e preso dall' //riosto , ma quel corninciare ogni canto con 
qualche 	morality , 	quel 	finirlo 	col 	rimettersi ad altrO canto, 
quell' andare scorrendo di fatto in fatto , dicendo espressamen-
te di lasciare l'uno e passare all'altro , tutto mostra., che l'Er-
cilia guardava per esemplare della sua Araucana l'Orlando dell' 

Ercilia . 

/1riosto . Voltaire (a) accorda all'4raucana it calore e it fuo-
co nelle battaglie , e rileva per due bei passi di quel poema 
it nuov9 pensiero , vero e sublime della divinity. degli Spagnuo- 
Ii immaginata dagli ,Araucani , 	e ,poi ritrovata falsa , 	e 1' elo- 
quente 	parlata di Colocolo, ch'egli , e. l'autore francese della 
Scuola 	di 	letteratura antepongono al discorso 	che it greco 

Tom. II. 
(a) 	Canto IL 
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Omero pose hi bocca dell' eloquentissimo Nestore . II Lampil- . 
las (a) inoltre locl 	tutto it passo 	dell' elezione 	del 	gene 
come bellissimo , 	e 	con 	cui pochi ne ha 1' Enriade da poter 
mettere' al confront° . E in verita , se alquanto nojosa riesce 
monotona descrizione dei primi sperimenti degli erbi araucari, 
tutto 6 compensato abbastanza colle belle ed espressive'piseiree 
del forte e valoroso Lineoya e dell'impareggiabile CaupoliLlan. 
A me non ispiacciono it coraggiosb ardimento di Lautaro f la 
presa del Valdivia (h) , la valorosa e singolare difesa de'cluat- - 
tordici (0, 	it dolore del popolo in varie parti descritto , ed 
alcuni altri passi , che mostrano fecondita, d'immaginazione , e 
Elmo vedere it  poeta nello scrittore dell' .4raueana . Fra tutti 
questi mi sembra degno di- particolare riguardo it consiglio te-
nuto da Cattpolican per assalire gli Spagnuoli fin nella Spagna 
cone parlate del soprallodato Co/oco/o , 	del fiero Tucapelo e 
del Mago , e con quanto nell' ottavo canto riportasi . Ma a dire 
11 vero , e si mancante .tutto il poema d'invenzione , 	di carat- 
teri e d' interesse ; lo stile generalmente e 	si semplice e pia- 
no,.e quasi in tutto si vede si poca poesia , 	che difficlimente 
i bei tratti bastano a 	compensarne i difetti , ed a 	sostenere 
1^ .4raticana nel ruolo degli epici poemi , che sono da _studiarsi 
dai poeti . 	Gli Spagnuoli inoltre hanno un poema pia arioste- 
sco e per 1' argomento e per lo stile nel Bernardo 	del Bal- 
bueRa , 	non, abbastanza stirnato dagli stessi nazionali , 	it quale 
Se purgato fosse di alcune espressioni 	e 	di alcuni pensieri del 
gusto di quell' eta , che non vi sono molto frequenti , potreb- 
be entrare net numero dei piit pregevoli poemi . 	- 

s6 • Pia soavemente potra ii Tasso fermare i nostri sgiiardi nel 
•Tasso . vaghissimo suo quadro del Goffredo , the ci presenta assai mag-

giori bellezze ed uno spettacolo assai pia grato . Nobile e de-
gno argomento e la vasta impresa di liberare dal!' empie mani 

(a) 	Sagg- 	apo!oget. 	della 	tetterat. 	(6) 	Canto III. 
Spagn. 	pair. II. t. III. 	diss. VII. 5. III. 	(c) 	Calico IV. 
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degl' infedeli quei sand luoghi , ove operati 	furono i misteri 
delthedenzione del genere umano . La variety, dei caratteri di 
Gopedo , di Tancredi , di Rinaldo , di Argante, di Aladin°, 

..' fa Soh/nano , di Clorinda , di Armida, di Erminia e di mold, 
alfri , tutti particolui , ed espressi tutti co' piit distinti e vivi 

ri , servono grandemente ad abbellire P argornento , e dan- 
no 	ha illustre prova 	della feconda mente del poeta , che gli 
ha tsaputi formare e 	condurli 	si giustamente' alla perfezione. 
Le auguste cerimonie della nostra religione. non si vedono al. 
trove esposte con tanta dignity e decenza , con quanta l'espo-
ne it Tasso in questo poema . La sua eloquenza comparisce 
grave e seria nei consiglj , tenera e passionata nel dipingere gli 
affetti ed i movimenti del cuore , gaja e ridente nel descrivere 
le delizie ed i piaceri di un amena situazione , elegante e pia-
no., ed ugualmente eroica dappertutto , e veste sempre nobil- 
•mente i caratteri che 	si convengono alle materie che tratta . 
Quanta varied. e ricchezza negli episodj ! 	Che naturalezza ed 
amenith. nelle descrizioni ! Che verita ed espressione negli affetti! 
Con quant' arte sa ii poeta sforzare e costringere i leggitori a 
prendere interesse per le persone, che for preset= ! .Tanti e si 
magnifici pregi del Go/Tredo hanno Ievato it Tasso al ruolo dei 
primi maestri dell' epics poesia, e collocatolo al fianco di Ome-
r° e di Virgin° . Noi non possiamo discenclere a formare un 
minuto paragone del, moderno Tasso cogli antichi padri dell'e-
pica poesia ; ma diremo bensi , che riguardando alcuni passi I  
che sembra avere egli presi dai poemi di Omero-  , non temere-
mo, serbando tutto it rispetto dovuto al primo maestro di ogni 
sapere , di dare in essi la preferenza alla copia sopra it suo ori-
ginale ; e generalmente ci sembra , .che nelle descrizioni gaje 
e brillanti , 	e in tutto cio che e amenity e leggiadria , 	abbia 
it Tasso riportata la palma sopra di Omero , lasciando a que-
sto peed it primo luogo nella Fecondita dell'invenzione, nell'o-

s 2 
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riginalita dei pensieri, e nella copia e nella forza delle espres-
sioni. Non cosi diremo dei.molti Tratti , che ci ha dati it Ens- 
so dietro alle orme del gran 'Virgilio. 	La felice avventura di 
Sofronia e di Olinclo 	(a) 	viene da alcuni' anteposta alle 	 i- L Lt 4. --  vaghe scene del mantovano pittore : ma chi non vede che qt. 
sto si bet pregio della Gerusdemme 6 preso dall'Eneide 
era pia acconciamente collocato? /Viso ed Eurialo sono fa 	o- 
fronia e 1' Olindo del Tasso ; 	e quei versi pieni di affette e 
di espressione 	(b) . 

Non d , non ê gia rea 
Costei del furto , e per follia sen vanta ; 
Non pensb, non ardi , ne far potea 
Donna sola e .  inesperta opra cotanta. 

sono presi.dalla bocca di ...Viso , che tutta la sua eloquenza im-
piegava per sottrarre dalla morte 1' amato Eur-talo (c): 

Me me; adsum qui feci: in me convertite ferrum, 
' 	0 Rutuli: mea fraus omnis: -nihil iste nee ausus, 

Nee potuit: eaelum hoc, et conscia sidera testor . 

Che turbazione , che forza , che affetto ! 	Quel patetico epifo_ 
nema, che soggiunge Virgilio ( se tal e it seguente verso , co-
me sembra averlo creduio it Tasso): 

Tantum infelicem niinium dilexit amicurn. 

quanto 6 pill felice che la traduzione del Tasso: 

,e1hi tanto amb la non amante amata! 

(a) 	Canto II, 	 (b) 	S:.-a8. 	 (c) 	En. IX. 
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Oltre di cia Nis 	ed Eurialo -  muojono' in un impresa , che 
ha' cOnnessione_colle circostanze della favola : Sofronia ed 0/in-
do formano un episodio disgiunto affatto dal resto del poema: 

.;1q• scioglimento di questi viene inaspettato , e fuori della veri- 
tic iglianza : 	la 	morte 	di 	quelli produce i pianti della madre 

urialo , che sono la pia finita cornice e la pia, degna che 
tro ar: si potesse a quell' eccellente quadro . Quei. versi di Vir-
gilip nella morte di Didone: 

Ter sese attollens, cubitoque innixa levavit . 
Ter revoluta toro est, oculisque errantibus alto 
Ouaesivit caelo Leon , ingemuitque reperta. 

che bel giuoco non fanno al Tasso in molte morti dei suoi 
guerrieri ! .4rmida abbandonata da Rinaldo si lamenta co'versi 
e colle 	espressioni 	di Didone: 	ma quanto pia interesse non 
muove una regina che resta sola , circondata da nemiche gen- 
ti , abbandonati da un uomo da lei sovrimatnente favorito 	ed 
amato , che non una maga , la quale 	ha tenuto avvinto negli 
amorosi ceppi un valoroso guerriero , fascinato_ per le diaboli- 
che sue arti ! Generalmente 	io osservo che it Tasso, 	quando 
parla coi versi di Virgilio, diventa a se medesimo superiore ; 
ma 	resta 	nondirneno 	altrettanto 	inferiore 	all' inarrivabile suo 

. 	esemplare . 	Dir6 	altresi francamente che sono alcuni caratteri 
nel Tasso , i quail mi recano pia piacere 	che 	altri 	simili 	di 
Virgilio . La, fierezza di 4rgante 6 pia propria della persona 
di un nimico degli eroi del poema , 	che-  non 6 1' onorato va-
lore del rivale di Enea, Turno. Clorindu quanto non e pia 
degna della grandezza di un epopeja che la famosa Cammilla! 
Oh it bel carattere eh' 6 quell'Erminia, la quale sofa. 1  a mio 
giudizio 1 	interessa 	pia 	di 	tutti i caratteri • degli 	antichi 	e 	dei 
moderni poemi t Cosi servisse ella a qualche cosa nell' impress 
della conquista , 	e non fosse solamente un ricercato ornatnen- 
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to di quel poema . 	A tanti pregi 	eccellenti 	di 	epica poesia , 
perche non unire it Tasso una ben regolata condom. , ell ac- 
cumulare cosi nel suo Goifredo tutte 	le ricchezze , 	che 	desi- 
derar, si possono 	in un epopeja ? 	Ma egli e in questa 	parte , 
talmente 	irregolare e travolto , che 	da ben a vedere 	di 	n 
essersi tanto formato sul modello di Omero , ‘quanto sulle...40 
tastiche liberta 411' &lost° ; 	e 	nen' unita 	dell' azione ,"70ella 
connessione delle parti , 	ed 	in 	tutta l' economia 	della 	farola 
sono incase si notabili sconvenevolezze , the non gliele potran- 
no condonare i suoi piit 	zelanti e pia superstiziosi 	adoratori . 
Gia fin dal secondo canto 4ladino ed /smeno , e tutta 1" av-
ventura della rapita immagine sono affatto distaccati dall'azione 
del poema . L' incominciamento degli amori di Clorinda e di 
Tancredi e troppo frivolo e romanzesco\per pow renderne 
interessanti i progressi . Erminia, 	I' amabile ..Erminia , 	quella 
che tanto muove gli affetti 	nel canto sesto , non serve 	ad al- 
cuna importante azione in tutto it corso del poema , c sembra 
soltanto 	introdottavi per ricreare rani= deleggitori con leg- 
giadre 	c brillanti immagini . 	Tutte le favole di .iirmida non 
portano it dovuto impronto di natura e di verita. Tanti prin-:  
cipi 	dalle sue attratcive rapiti , 	e poi convertiti in pesci e in 
altri animali ; Rinaldo, valoroso eroe e fulmine della guerra , 
trasportato nell? Isola ,,\ ed 	ivi 	datosi 	in braccio 	ai piaceri , 	e 
in una molle vita vergognosamente languendo ; Peremita Pie-
ro , it santo mago , la fatal dontella ,, la grotta sotto acqua, 
1' incantato 	bosco pia 	intralciato e tenebroso pel Tasso 	che 
per Rinaldo , dirmida entro ad un tronco di albero , e mol- 
te altre simili stranezze 	pih 	convengono 	alle 	bizzarrie 	di un 
romanzo che alla gfaviti di un epopeja . 	Infatti io pens° che 
it Tasso scrivendo ai tempi , 	in cui 1' Italia era i)iena 	di ro- 
manzi , e `non sapeva lasciare dalle mani it Bojardo e P4rio- 
sto, e vedendo che 	it Trissino , 	1' unico „ che i poemi di 
,, Omen) religiosamente si pensa d' imitare 2  era mentovato da 
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,, poChi , letto da pochissimi , mute nel teatro del mondo e . „ morto alla luce (a) ,5  non ebbe it coraggio di dare un poe-
ma esattamente aggiustato all' epiche leagi , senza procurargli if 

•. rizevuto gusto delle romanzesche finzioni . 	4 .4 
lo non so se debbano riputarsi pia gravi dei difetti dell' 
zione i vizj dello 	stile, che molti critici italiani vogliono 

ritr vare 	nel Gereclo . 	Alcuni 1' accusano di stentatezza , 	di 
affe 	azione , 	di versi disarmonici , di freddi concetti. 	To con- 
fesso che leggendo it Tasso 	in confronto 	dell' „eiriosto trovo 
spesso maggiore scioltezza e maggiore sonority ne'versi di que- 
sto , 	e 	sembrami alle volte di sentire in quelli del Tasso un 
po' di disagio , e di vedervi Jo studio . 	Ma fa egli d' uopo di 
leggere unitamente quei due poeti ? La gravity ed it contegno 
dell" epopeja deggiono tenere pia stretto ed impacciato it poe-
ta : le liberty e le bizzarrie del romanzo to lasciano pia sciol-
to e spedito ; ne pertanto concedero che debbasi sempre, nem; 
men in questa parte , la palms al' romanziere ilriosto sopra Pe-
pico Tasso . Non ardiro di negare che i concetti non si ve-
dano nel Gull-redo pia spesso che non conviene all' epica se-
rieta ed al buon gusto , e cid che e pia dispiacevole , vengo- 
no comunemente in quei luoghi appunto , 	donde Ia passione 
e 1' affetto dovrebbono pia sbandirli . Spiace ad alcuni l'ugua- 
glianza 	e la costante sostenutezza del Tasso , 	invaghiti della 
variety ad alternazione dell' .driosto ; vale a dire , a mio giu-
dizio , ch' essi trovano pia diletto nel genere romanzesco che 
Hell' epico ; perche 	non so intendere come possano nell'epica 
nobilta 	soffrire , 	non 	che 	lodare negligenza ed abbandono . 
D4fembert, parlando da filosofo della poesia a) , cerca la ra-
gione della quasi generale impossibility di leggere seguitamen-
te e senza noja una lunga opera in versi ; e dice che una tal 
opera dee rassomigliarsi Ad una lunga conversazione , 	Ia quale 
per esser grade vole senza giungere a faticare , 	non 	dee 	essere 

(a) 	Tasso. Del Poona eroico p. 65., 	(6) 	Reflex. sur la roes. 
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viva ed animata che per intervalli ;..e in un soggetto nobile i 
versi lasciano 	di piacere, dacche sono negletti ; mentre cr'altra 
parte 	it 	piacere 	si affievolisce per la stessa continuity . Quindi 
conchiude che stenta a credere , 	che i poemi cri Omero 	e r di 
Virgilio sieno stati mai letti 	senza 	interruzione e senza 	nqa 
dagli stessi 	loro ammiratori ; ed it Tasso al suo gusto e 	'give 
co poeta epico fra i morti ( restrizione aggiunta per far 	la 
corte al suo Voltaire. allora vivente ) , 	la cui lettura pidccia 
ed interessi da un capo all' altro . A maggior onore del Tas-. 
so amerei meglio che 	d' Alembert 	non avesse mostrata tanta 
difficolta di leggere seguitamente l' Eneide , 	la quale non san-, 
no i lettori di Eno gusto interrompere che per forza ; 	ma ad 
ogni modo pero egli 6 ben .1usinghevole 	pel Tasso 	di ripor- 
tare dalle mani di un Alembert la palma poetica anche in con- 
front° di Ornero e di Virgilio . 	E 	questo 	elogio 	dalla bocca 
di un 	tale filosofo lo vendichera abbastanza della fastidiosa. di- 
licatezza di 	alcuni ; che non vogliono soffrire l' uguale 	e 	co- 
stante sua aggiustatezza e nobilta . 	Dal tempo del Tasso sino 
ai nostri 	di 	6 	stata divisa P Italia in due parch; pel Tasso e 
per P Ariosto . Ne pua a me spettare , giudice per ogni verso 
incompetente , 	it comporre lire si grande . 	Voltaire colla so- 
lita sua franchezza non dubita di asserire (a), che r Europa , 
checche ne dicano gl' Italiani , 	non mettera mai l' Ariosto in,  
confronto col Tasso , , se non quando porra insierne r Eneide 
col Don Chisciotte , e it Cala t col Correggio . Ma io pens°, 
che it Tasso e 	P 4riosto , benche in diverse materie , 	sono 
rondimeno per molti riguardi paragonabili , e che solo l'essere 
tanto vicini nel merito 	P uno 	dell' altro 	ne 	rende 	cliff-idle it 
paragone . So che it gran Galileo abbracciava le partt.t.  dell'.4- 
riosto (b), e che pendeva a favorire quelle 	del Tasso l' im- 

fa) 	Essai foe!  cit. 	 in Roma nel r793. Consideration, a! Tasso 
(b) 	Lett. riportata nell'Efem. di Roma 	di Galileo Galilei , mile quali miseto stra- 

sm. Sono state posteriormente pubblicate 	ziofassi dcl poema del Tasso, c da per unto 
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iiiortale Metastasio (a); e credo che l' .driosto insuperbito 
-della superiority accordatagli da un profondo filosofo , non me- 
no intendente in poesia che nelle 	scienze 	astratte e sublimi , 
ed it Tasso contento della preferenza che gli da un poeta E- 
l.° ofo , dellzil dei cuori sensibili e delle anime dilicate , poco 

faranno di not genj mediocri , che non siamo giuntl ad 

NI
o 

oc 	tare un seggio nel tempio del gusto ; e sari, per 	not pill 
op ortuno 	consiglio 	studiare , 	non 	giudicare, 	si 	rispettabili 
poeti. 	 . 

.Dopo avere vagheggiato it Go (redo del Tasso_ non si puo 
contemplare 	con gran diletto veruno di quei mold Italiani e 
Spagnuoli • che .si erano resi padroni dell'epico Parnasso . Ne la 
.Risorgente Roma del Br:9i , ne I.' Italia liberata dai Longo— 
bardi di Francesco della 	Valle , 	ne 	i 	varj poemi epici del 
Chiabrera , 	isle tanti altri di altri Italiani , ne 1".(lustriada del 
Rufo , ne it Monserrato del Virues , ne i poemi. del Mesa - 
amico del Tasso , ne quei del tanto celebre Lope di Vega, 

• ne mold altri dl. altri Spagnuoli non 	potranno con troppo lu- 
singhiero invito 	chiamare a se i nostri sguardi . ,Fermeremoci 
soltanto brevemente 	nel Marini, per avere egli goduta 	pia 
universale celebrity , e perche da lui si :  conta it 	principio 	del . 
depravato gusto nella poesia . II Marini fece nel suo "done un Nani , 
poema che potea sembrare affatto nuovo , da che non meno si 
discostava dalle bizzarrie romanzesche che dall'epica regolarita .. 
Un fat() mitologico ornato 	di 	favolosi episodj allegoriCatnente 
condotti con amene descrizioni, gaje picture, narrazioni piace- 

Torn. II. 	 t 

rirrovasi si 	erioriti clell'Ariosto . Vi 1 certa- 	UM plura nitent in carmine, non ego 
mente motto di vero , ma spesso anche del 	paucis 
sofistico e'eavilloso; c it Goffredo , ad onta 	 Oftndar maculis 
della san

y
inosa censura del rispettabile Ga- 

lileo, rimarra scruple collocato Ira le opere 	Credo 	nondimeno 	che sara 	di giovarnento 
che 	 Vonore fanno all' ingegno umano. 	ai pocci it centre presenti queste Considera. 

tioni del Galileo . 
(a) 	Lett. a Diodari . 
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yoli , .ridenti immagini, amorose e dolci parlate, forma it poema 
dell' 4done del celebrato Marini. Un poema, tutto allegoria, 
tutto amore, 	tutto mollezza , era troppo esposto a sedurre it 
piii serio 	poeta, e farlo ghiribizzare in sottigliezze ed. in giuo- 
chi di parole , e languire in dolci difetti ; quanto p14 11 Ara- 
rini , dal suo 	proprio ingegno soverchiamente portato a 	riik 
scherzi '? L'Aclone infatti non 6 che una serie di quadri

.
che 

it poeta si 6 -studiato di rendere quanto pill potesse morbi i e 
molli . 	II lettore si perde in quella copiosa galleria , passando 
da una in altra piLtura , senza potere terser dietro al filo della 
favola, che ad ogni passo si roinpe , e sente lassezza e fatica, 
anziche godimento e piacere . 	Lo stile 	e 	pill lussureggiante e 
ambizioso che nobile e ricco : 	una folla d' idee , 	d' immagini 
e di espressioni presentano replicatamente ciascun oggetto tot). 
nojosa prolissia : i concetti , i giuochi di parole, le ardite fi- 
gure estinguono quel poco di calore , 	che qualche volta s' in- 
comincia 	a sentire . 	La 	stessa sua 	facile vena pregiudica alla 
vera bellezza de'versi , mentre non sa ornarli della dovuta po- 
satezza e sodezza , 	e li forma all' opposto eccessivamente leg- 
gieri e iluidi , onde non camminano con ispeditezza e decoro, 
come agli epici versi conviene , ma scorrono precipitosamente, 
e sfuggono agli occhi dei leggitori 	senza lasciar godere 	i 	for 
pregi . Non azione, non caratteri , non condotta 1  non istile 5  
non vi e in somma parte alcuna di un epico poema ; ne pur 
affetti si sentono se non lascivi ed osceni ; ed io non temo di 
asserire 	che 	non 	ostante 	il 	brio , 	l' amenity , 	e 	la facilita e 
molte altre doti , ed altre ancora piA seducenti attrattive della 
poesia del .Marini , ii suo ./Idone non potra segnitamente leg-
gersi con sofferenza se non da chi e gusto e cuore Abia gua-
sto , e che la sana poesia non meno che it buon costume deb-
bono trarre dalle mani di tutti quel licenzios6 poema .-. 

Finora l'epica poesia erasi ristretta nell'Italia e 	nellL Spa- 
P °et i 0 lan de-
si gna; or comincia a spaziare 	per le altre provincie 	della colta 
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Europa , L' Olanda 6 stata in qualche modo la prima a - darle 
buon a accoglienza ; ma non ha potuto levarla a motto onore . 
Il poeta 4ntonide van der Goes , che avanti la meta del passa-
to secolo ottenne gran nome presso i suoi nazionali , e si fe-
ed conoscere eziandio clagli stranieri , ha dato un 'poema inti,. 

o Y-stroom , o sia II flume Y Y. Gli Olandesi vogliono ono- 
tar 	questa poema col nome di epico ; ma non avendo per 

g

. 

ar. mento la narrazione di alcun fatto illustre , ma saltanto la 
descrizione di detto flume, ornata di molte finzioni poetiche 

. e di vaghi episodj , pus ugualmente che all' epica poesia ap-
partenere alla didascalica . Nei tempi posteriori Luca Rctgans 
compose un poema che dovra con piit ragione chiamarsi epi-
co . Il soggetto di questo e Guglielmo III. re d' Inghilterra ; 
ma: it poeta, non contento di prendere ad ornare una qualche 
sua azione , ne descrive storicamente tutta la vita , 	e cornin- 
ciando dal matrimonio colla principessa Maria, lo conduce 
per tutte le sue geste fino alla presa di Namur ed alla pace 
di 	Riswick , colla quale finisce it poema . Maggiori lodi si so- 
no meritate dai loro nazionali i sopra nominati poemi , P 4-
bramtho dell' Hooguliet , it Frisorze di van Harem , it Gu-
glielmo del 1Vornsz , it Gro;:io della Moens ed altri znoder-
ni ; ma nessuno 6 ancor giunto ad ottenere presso le altre na-
zioni nobile posto fra gli epici poemi . 

Assai maggior onore acquistarono gl' Inglesi cot Paracliso 59 

perduto del celebrato loro Milton , net quale vuole l' Addis- 
son the tutte le bellezze della 	pill alta poesia 	sieno rinchiu- 
se , e di cui le straniere nazioni hanno resa pill universaile 	la 
lama , avendogli quasi tutte fatto 1' onore di volerlo nella pro-- 
pria li 	ua tradotto . La grandezza e la novita dell'argornento, 
e l' ar 	ita dell' impress di formare un poema di un azione a 
si poc i oggetti ristretta , 	richiedeva gran fantasia net poeta 1  
e p 	ea meritargli singolari Jodi dai leggitori . Se per giudicare 
del merito di un poema si dovesse avere il maggior riguardo 

t 2 

Milton . 
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alla y  condotta della favela e all' invenzione , temo che it Para- 
diso perduto non fosse per trovare molti encomiatori . Lint  poe- 
ma in cui Dio fa unalezione teologica al 	suo divin Figlitio- 
lo , un vano comando a 'Michele 	ed agli altri angioli , . e 	in 
somma da pothissimi indizj della sua divinity ; un poema, Ael 
quale :11 cielo non 41 distende in un amena pianura , qua 
lieta immagine addimanderebbe 	di quel luogo beato , 	ma vie- 
ne ingombrato d' aspri ed orridi monti , non gode di un 	or- 
no perpetuo , ma patisce l' oscurita della -  notte tutto quel tem-
po , dice it poeta , in cui la lace passa per un sotterraneo_ in 
tin monte sappresso it trorio del Signore; un poema in cui gli 
angioli mangiano , bevono , cantano , ballano ed amoreggiano; 
in cui i diavoli parlano alle volte stoltamente , altre volte con 
troppo spirit° , 	vivono nell' inferno allegrissimamente giuocan- 
do , cavalcando , cantando e suonando al modo dorico, fanno 
le loro.assemblee , formano consiglj di guerra , fabbricano tem-
pi e palazii di ordine'dorico ; e, quasi direi , godono un sog - 
giorno pia dilettevOle 	e 	nobile 	nell" inferno, che 	non 	fanno 
gli angioli oziosi nell' empire° ; un poema , in cui descrivonsi 
battaglie di nuova . Foggia , 	ma sconce e sconvenevoli , 	in 	cui 
gli angioli si feriscono colle lance e colle spade , adoprano Par- 
tiglieria , acciulEino per le for time le montagne 	del cielo ,- e 
se le scagliano mutuamente ; tan poema in somma, in cui qua- 
si 	turte le' invenzioni 	sono 	altrettante 	slravaganze , 	piacevoli 
solamente per 	la stessa. loro stranezza ed assurdita , non dovra 
trovare • molti encomiatori presso i . lettori , 	che con animo li- 
bero ed imparziale lo vogliano esaminare . 	Se 	it poema 	fosse 
stato compost° , per deridere gli oscuri misteri Bella nostra re- 
ligione , quanta 	sarebbe da 	biasimarsi l'intenzione delklautore, 
si potrebbe' quasi 	altrettanto lodarne l' irigegno , 	percl.,e 	sem- 
bra difficile the ad un tal 	fine potessero 	ritrovarsi pill' oppor- 
tune finzioni di quelle che si presentano nel Paradiso 	1,erclu- 
to . Ala se it poeta ha avuta la mica, com' egli medesimu ac- 
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cenna (a), di mostrare reterna provvidenza , e.  di giuStificare 
le vie del Signore , 	che 	diremo 	di quelle invenzioni che non 
possono non sembrare mostruose? 	Dicesi generalmente , che 
Milton place pit nell-  inferno che nel cielo ; e infatti le im- 
magini 'grandiose , le ardite parlate 	e 	le 	forti 	espressioni 	dei 

"'Nf 	li , possono appagarci 	assai pia. 	che 	le 	poco 	convenevoli 
ide 	che 	ci, presenta di Dio , 	degli angioli e di tutto 11 cielo : 
ma io , a' dire it vero, non posso trovarvi , gran diletto ne nel 
cielo , ne nen-) inferno , troppo 	mi sembrano stravaganti ed as-,  
surde le idee stesse che sento lodare come grandi 	e 	sublimi : 
nel paradiso *si che mi rapisce _Milton; 	la 	si 	mi pare di ve- 
dere in lui it 'poetico , 	it 	sorprendente , 	it 	divino . 	Quei 	di- 
scorsi di Adam° e di Eva„ quegli 	amori 	innocenti , quella 
femminile curiosita , quella maritale compiacenza , quella pura 
e schietta natura , in somma tutto de che risguarda gli uomi- 
ni e , 	a mio gusto , 'assai superiore a quante' maraviglie 'si ‘vo- 
gliono ritrovare nei .diavoli e nell'inferno ; 	tutto é di una sin- 
golare bellezza che m-  innamora e m'Ancanta . 	Conosco bene 
la 	somma eliflicOlta di far agire e parlare poeticamente 	i 	dia.! 
you; , e gli angioli, persone affatto lontane dalle nostre comuni 
idee , di ,genio e el' indole dalla nostra,troppo diversa , 	e 	per 
cio canto piit mi sorprendono le vagheize del paradiso , 	e ne 
rendo con tutto it cuore le dovute lodi al poeta ,' anzi su que-
sta considerazione gli perdonera volentieri le stranezze del cie; 
lo a 	dell-  inferno , 	purche non si vogliano comvnendare coin' 
eccellenti tratti di 	lodevole sublimity . 	E 	lasciata da 'banda 	la 
parte 	dell' invenzione , nel Paradiso percluto , 	pill ancora che 
negli altri 	poemi eroici ; 	deesi, singolarmente 	por 	mente 	alla 
poesia 	ello stile: , 	ed ai 	pregi della versificazione . Ma in quo" 
sta pai e.eziandio'ha it 	Milton non poco bisogno dell-  indul- 
genza deleggitori . Io non vedo perche voglia Lidclisson chia7. 
mar 	nobili 	le similitudini del primo 	llbro (h) . 	A me certo 

(a) 	Boock y: 25. 	 (b) 	Speer. 	IL 308. 	• 
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in tutti i libri di quel poema generalmente spiacciono le sirni-
litudini , perche troppo frequenti e poco opportune , e perche 
comunemente , per ischivare le materie trite e volgari , si pren-
dono da cose men conosciute ed oscure , onde poco lume da-
re possono ai punti che dovrebbono rischiarare . Ma venendo 
particolarmente a quelle del primo libro , 	non trovo ch 
molto' da iodate una Belle prime che vi si leggono di :5' 	an 
con Leviatan Ca). Chi t mai questo Leviatan, che 	ci 	ee 
dar a conoscere come Satan sommerso nel lago di fuoco pre- 
sentava it suo dors° ? 	Nelle annotazioni inglesi di Addisson, 
Warburton, Newton, Bentley, Richardson e .di altri , i pia 
chiari genj. di quella nazione , 	ci 	si 	danno varj comment; su 
questo Leviatan ; e vuolsi da alcuni che sia un fascio di set-
penti legati insieme : altri pretendono che sia una balena; ma 
si oppone a questi che la balena non ha squamme , avencUe 
ii Leviatan: altri dicono che e un cocodrillo ; 	e conchiudesi 
finalmente che pel libro di Giobbe 6 leggiadramente descritto. 
Questo solo potra provare abbastanza , che non dee commen-
darsi con molte Jodi un paragone , the e assai pia oscuro del. 
la stessa cosa die ha da illustrare. Dicesi poco dipoi Ch), che 
Satan volando dal lago di fuoco poso in terra, se 	terra 	era 
quella che abbruciava di un fuoco solid° , come di un liquido 
it lago, 	e paragonasi tale terra ad un 	monte 	stracciato 	dal 
Peloro per la forza del., venti sotterranei . 	Per darci ad inten- 
dere quale fosse lo scudo di Satan, si assomiglia (c) 	alla Lu- 
na guardata alla sera dall' alto di Fiesole od in Valdarno con 
un 	telescopio dell' artefice 	toscano . 	Chiama Satan 	i 	diavo- 
li (d), e questi si mettono come le foglie di Nallombrosa , 
e come i giunchi dispersi , quando Oriorze, levando ,Anti fu-
riosi , batte le coste del mare Rosso . E tali a un diprsso so-
no tutte le comparazioni del primo e degli altri libri . 'Doit' e 

is 'Go 	V. 200. 	 (c) 	V. 286. 
(6) 	v.228. 	 (d) 	V. goo. 
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da riflettere che tutte le or riportate si 	leggono 	nello 	spazio 
di cent() versi , 	ed i 	pitf di questi s' impiegano 	negli 	oggetti 
del paragone , non servono alla narrazione 	della favola . 	E se 
tali sono le stimate bellezze di quel poema, che dovra credersi 
dei confessati suoi difett19: 	Gli stessi Inglesi 	convengono che 

Nilkrincipe del loro poeti d contaminato di alcuni pochi difet- 
' 

) 

ti, cloe di una disordinata ostentaZione di erudizione, di una 
stu iata oscurita nella dicitura, e di un uso frequente di pa-.' 

1 

role tecniche e di frasi straniere (a). II suo panegirista Ad- 
disson non puo scusarlo dei giuochi di parole 	e degli scherzi 
inopportuni, ne ardisce negare che non sia alle volte dui() ed 
oscuro 	it suo _stile , 	ne 	che non 'metta 	troppe digressioni in 
tutto.  it poema (h) . Il traduttore francese Saint-Maur franca- 
mente confessa che si e veduto spesse volte obbligato a tron- 
care le frasi , 	a sopprimere o cambiare gli epiteti , a raddol- 
cire le metafore , 	a 	lasciare 	le minute particolarita , a 	leva- 
re i passi oscuri , i freddi scherzi ed i giuochi di parole . 	Vol- 
taire (c) , dopo lavere con moderata critica rilevati molti di- 
fetti 	del Paradiso perduto , conchiude che i critici francesi 

hanno giudicato essere quel poema un opera pia singolare che 
naturale , 	pill piena d' immaginazione 	che di grazie , 	piii 	di 
arditezza che di scelta , 	ed ii ail soggetto 6 	tutto ideale , 	e 
sembra non essere fatto per 1.  tiomo . Io conosco questi ed al-
tri molti difetti del Milton che sarebbe troppo difEcile di ac-
cennare ; ma prendendo in mano it suo poema , la fecondita 
della fantasia in soggetto si sterile , la grandiloquenza e fa sol- 
levatezza dello stile , la veemenza e forza 	dell' espressione , la 
sonority e la comp dei versi , alcune parlate vive e sublimi, 
ed alcu 1 tratti eccellenti, mi fanno riguardare con rispetto 	e 

) veneraz 	ne it poeta , 	e restare 	dubbioso se i molti suoi 	vizj 
possan( soverchiare le grandi 	e singolari virtu ; 	e 	penso 	che 

Ed. Lond. 	1775. 	Advert. 	 (c) 	Essai sur la Poes. epic': 
(b) 	Spect. 279. 	f.:85. 	:197. 
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it Paradiso perduto sia un opera che meriti di essere 	studia- 
ta dai poeti , ma la cui lettura richiede sano giudizio ed `accu- 
rata riserbatezza . 	 - 

6o L' Inghilterra vantava it suo Milton, 	mentre i Francesi 
Le 	 oine, 

Chapelain ec. non avevano ancora un .epico 	poeta che gli potesse far iron- 
to . Le Moine nel poema di san Luigi mostro vena e genie 
poetico : alcuni pezzi , 	pieni di elevatezza 	e 	di fbrza`, 	ftnno 

•ben 	vedere quanto avrebbe potuto sperare da lui la Frarkia , 
se nato alquanto pia 	tardi avesse 	saputo 	unire 	it 	sano 	gusto 
al talento poetico che P animava .' Ma 1' immaginazione sfrena- 
ta , 	to eIpressioni gonfie ed at-Like , 	lo stile affettato e vizioso 
corruppero 	i 	dohi 	poetici che 	aveva 	sortiti 	dalla. 	natura 1 	e 
troppo lo allontanarono dalle,  vere 	idee 	di 	un 	epico poema . 
Che onore fece alla Francia it Chapelain col.  tanto famoso poe- 
ma della Pucelle , che ha reso 	it 	suo 	nome 1' obbrobrio del 
poeti ? 	Ne pia felici furono gli Scullery, i Desmarett ed al- 
cuni 	altri che , mal provveduti dui Meizi opportuni, si accin- 
sero 	a si difficile impresa ; 	e 	la Francia ai principj 	di questo 
secolo non aveva ancora 	un 	epica cornposizione 	che potesse 
fare qUalche of 	alla sua poesia. Entre in questo campo con 

Voltaire. 	• generoso spirit() 	ii Voltaire, 	e 	colla sua Eariacle si acquisto 
tanta lode, che non solo la Francia , ma tutte le altre nazioni 
accorsero 	a cercare P alloro , 	onde 	coronare la sua fronte , 	e 
per poco non lo proclamarono principe dell-  epica poesia . Le 
molte 	traduzioni che in varie lingue si sono fatte dell' Enria- 
de , i frequenti e gli esorbitanti elogj che le sono stati profu- 
si , e piisl di 	tutto it nome tanto famoso di Voltaire sembrano 
avere assicurato abbastanza 1' immortality a quel, poema; 	e la 
dignia, e il. decoro con cui quasi tutto e condotto , se iza stra-
vaganze ne assurdita , alcuni versi che sono diventati c gie pro-
verbj , alcune espressioni energiche , alcune sentenze s Mimi e 
nuove , 	P armonia della versificazione , 	e 	la schiettezza 	e 	la 
fluidia dello stile gliela possono con qualche ragione meritaLe. 
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Ma non sara 'per cio troppo temerario il coraggio di chi ardi- 
sca muovere alcuni dubbj contro a questa pretesa immortalita . 
Lascio P inutile viagglo di Enrico a Londra , ed it freddo per- 
s6naggio della regina Elisabetta.; lascio it carattere di Enrico, 
il quale , tuttoche sia un grand'eroe , non si mostra mai tale , 

' Ile- 	1 in circostanze, da interessare gran fatto • 	lascio it meschino 
• asptto , sotto cui si presenta san Luigi, e la stranezza di una 

voce uscita dai piedi del trono di Dio , per rispondere cio che 
avrebbe dovuto dire lo •stesso santo ; 	lascio l' ariostesca o car- 
tesiana bizzarria di quel volo precipitato entro di un 	vortice , 
e tutta la discesa all' inferno affatto superflua ;- que' luoghi for- 
tunati dietro all' inferno, quel palazzo dei destini e tante altre 
in venzioni , che piacere non possono se non a chi sia abbaglia- 
to dallo spirit() patriotico o dalla cieca venerazione 	per Vol- 
taire . 	I personaggi allegorici a molti spiacciono generalmente 
ne'poemi epici ; ma nen' Enriade giungono a faticare i lettori 
col non mai discontitfuto , ed alle volte poco convenevole ope- 
rare . Va bene che la discordia ecciti • e fomenti la lega : 	que- 
sto e propriamente suo dovere ; ma come mai congiungersi 
call' amore ? A che fine unirsi colla politica , spargere it vele- 
no-  in fra Clemente,. condurre sulla terra it 	fanatismo , - met- 
tersi da per tutto, tenersi 	in continuo moto , e comparire in 
somma 1' eroina del poema? 	Quell-  insulsa affettazione di mi- 
schlare in ogni 	cosa la religione 	e 	d' inserire fuori 	di luogo 
tratti 	satirici contro Roma , piacera forse al folli libertini , ma 

• certo alle persone 'assennate reca fastidio . II Zanotti saviamen- 
te riflette (a) che 	volendo Voltaire ch"Enrieo di eretico chl , 

, egli 6 si facci,a in ultimo cattolico; ( laonde 	dee 	pur volere 
che la . 	ligione cattolica sia vera , buona e santa ) 5  6 poi co- 
si poco avvedu to che va per tutto it poema dipingendo i cat- 
tolici 	ome i pia scellerati e ribaldi 	uomini del mondo ; 	cid 

om o. 11. 	 a 
(a) 	Ragion. dell' Atte Poet.i1V, 
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che giustamente dee .stimarsi 	un 	difetto 	dell' arte'. 	Ma 	ancor 
lasciando tutto questo da parte , 	it merito 	dell" Enriade sara, 
soggetto a graVi contrasti per altri non pochi vizj che piii di-
rettamente riguardano l' epica poesia . Se togliete la sola mor-
te del giovine d' /filly, scritta con un poco di passione e di 
cuore , dove 	trovare in tutta P Enriade un passo affettuoso` e' • 
toccante ? 	Ne it congresso 	di Enrico con Elisabettd, n . la 
morte 	di 	drrigo 	III. , 	ne gli amori stessi di Enrico 	lla 
d' Estrees, troppo in quel poema inopportuni ed inconvenien-
ti , non accendono 1' anima del poeta , ne 1' agitano in modo, 
ch" egli • in sentimenti prorompa che sieno passionati , e ci dia 
alcuna di quelle calorose ed animate scene , 	di 	cui 	si Felice- 
mente ha saputo ornare le sue • tragedie . Poche sono le descri-
zioni dilettevoli per una graziosa amenita, , o per un soave or- 
rore ed un lugubre piacevole . 	Quanta differenza, dall' inferno 
di Virgilio a quello del Voltaire! 	Oltre 	di che, quasi tutte 
le descrizioni sono troppo generali ed indeterminate . Londra , 
la core di Elisabetta,..le battaglie , 	P orgoglio dei capitani , 
quasi tutto e dipinto con idee vaghe ed astratte, 	che parlano 
confusamente e senza la dovuta distinzione. 	Che dicono quei 
versi 1 	con cui sono descritti gli autori della lega ? 

Its viennent. La fierte , la vengeance 5  la rage , 
Le desespoir, l'Orgueil sont peints sur leur visage . 

Dopo di averli sentiti d' uopo e che ognuno si formi in men- 
te tai soggetti 	a suo modo , 	come la propria irnmaginazione 
gli rappresenta quelle passioni : niente vi e , chr particolarizzi 
e determini le nostre idee 1  onde la medesima imma ine per 
appunto sorga in mente di ogni lettore , cid 	che fa 	- pregio 
dell' evidenza c dell' energia tanto commendata nelle 	scrizio- 
ni ..11 Marinontel (a) dice , che nessuno meglio di Ptsltaire 

(a) 	Pref. a 1' Enr.  
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ha conosciuta l'arte di rilevare i caratteri , 6 che un solo ver-
so alle volte gli basta per farlo appieno . Non so quanto deb-
ba accordarsi questo -  pregio alla filosofia del Voltaire; ma cer- 
to i suoi caratteri , 	parlando pliz alla ragione che all' lmmagi- 
nazione i non mi sembran6 i piii lodevoli nella poesia . Ripor-
tet gli,ssessi passi addotti dal Alarrnontel , e lascier6 giudica-
re i Teftori se sieno assai compiuti yid ritratti , che io trovo 
tro) po metafisici e sottili , 	e 	che potranno talvolta convenire 

I  

alla storia , ma alla poesia non mai . 

Illeolicis la recut avec indi erence , (la testa di Coligny) 
Sans parbitre jouir du fruit de S a vengeance , 

' Sans remords , sans plaisirs , maitresse de ses seas 2  
Et comme accoutumee a de pareils presens (a) . 

II se presente (Harlay) aux seise , et demande des fers 
Du front dont it aurait condamne ces pervers CIO . 
II marche en philosophe (Mornay) of l'honneur le conduit, 
Condamne les combats, plaint son maitre , et le suit (c) . 

. 	. 
La £losofia del poeta dee .conoscere i segreti del cuore umano, 
ma dipingerli nei segni esterni che le interne passioni 	produ- 
cono , come fanno Oinero e Virgilio e i buoni poeti dell" an- 
tichit-i , non proporli con idee sottili ed astratte , 	come Vol- 
taire e molti moderni . Nobili sono quel versi del canto terzo 
parlando del Guisa , 	 . 

. 	. 
Connoissant lees perils, et ne redoutant rien , 
Heuretkx guerrier , grand' prince , et mauvais citoyen: 

• . 	 _ 
se . nor 	che quest'ultimo e piit conforme ill° stile dell'epigram- 
ma c e •alla 'gravity, 	dell' epopeja 7  Acutezze 	epigrammatarie , 

1 

. 	 14 	2 

(a) 	ChM. 	 (6) 	Ch. IV. 	(c) Ch. VI. 
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falsi pensieri , 	conceal , 	antitesi ed altri tratti che poco con-' 
vengono alrepico.  gusto, sono nell'Enriade troppo frequenti , 
perche non offendano.  i saggi lettori ; 

, 	. 
Valois regnait encore 	 
Ou platot en effet Valois ne regnait plus . 

e seguita cost la 	descrizione pia filosofica che narrative del Ire-
gno di /Irrigo III, e de Guisa. San Luigi assiste al re 2  ma 
nasconde la mano 

De pour que ce !zeros trop stir de sa victoire 
.elvec moins de danger n' eat acquis moins de gloire. 

Parte Enrico, e it suo nome 

Semait encor la crainte , et combattait pour lui. 

Pada dell' Inghilterra , e dice 

Sur ce sanglant thedere, oit cent hero: perirent, 
Sur .ce trane glissant, dont cent rots dese endirent. 

I vmi bassi e: prosaici. non, dovrebbono uscire dalla penna 	di 
Voltaire , che sa levarsi si alto nelle tragedie : ma egli comin-
cia tosto con due righe di prosy rimata 

le chante ce hero:, qui regna sur la France 
_ 	- 	Et par droit de conquete 1  et par droit de naissitnce. 

Yo non so come potesse esprimersi Enrico pia familia nente 
in una conversazione di quel che fa nell^ Enriade (a), 	ove 

(a) 	Ch. II.• 
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parlando con Elisabetta di Caterina de Medial , 	e dicendo 
die possedeva 

Les defauts de son sexe , et peu de ses vertus , 

. 	. 
soggq.Lngp 	 - 

I Ce- mot m' est eichappe ; pardonnel ma franchise: 
Dans ce sexe (Tres tout vous if etes point comprise. 

Alle volte all' opposto si trovano espressioni liriche e voli pin- 
darici . 	Le riflessioni e le considerazioni, oltre l'essere troppo 
frequenti, sono esposte in tuono pia filosofico o storico che poe-
tic° . Per vedere che non mancano- nelr Enriade le declama.- 
zioni 1  lasciando alcuni 	altri 	passi , 	basta 	leggere 	ii 	fine del 
canto quarto,. Io domando perdono agli adoratori del Voltai- 
re, se un soverchio zelo per 1' onore della 	poesia mi ha 	for- 
se trasportato tropp' oltre , 	e mi ha dato 1' ardire, di fissare i 
temerarj miei occhi in que 	sole della moderna letteratura , 	e 
di scoprirtie le macchiee. Appunto la stima che professo ancor 
io al poets Voltaire, mi ha eccitato "a rilevare• piii attentamen- 
te i suoi difetti. 	Se 	i 	Cherili per accidente talora ci 	danno 
un buon verso, ,noi facciamo for plauso di ammirazione e di 
riso ; ma non possiamo senza una specie di sdegno vedere dor- 
migliar qualche volta it buon Omer() . 	Noi 	mediocri scrittori 
possiamo fallare senza rimorsi : i nostri errori non portano con- 
seguenza , 	ne 	it 	nostro esempio pue recare gran pregindizio ; 
ma i Vo/tairei 	i genj superiori , 	i 	maestri 	del buon gusto , 
gli esem lari della 	letteratura sono troppo 	studiati 	e 	seguiti , 
perche 	loro 	rani 	possano credersi indifferenti pei progressi 
dell'arte : ed io temo che alcuni de' mentovati difetti 	dell'En- 
riade 	biano contribuito non poco a fomentare in qualche parte 
it 	eterioramento della moderna poesia . Ne pretendo per que- 
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sto di detrarre a Voltaire la gloria di gran poeta che si giusta- 
mente si & guadagnata colle tragedie e con altre poetiche com- 
posizioni ; ma diro bene 	che 	it suo esempio servira a confer- 
mare P opinione dell' Europa , la 	quale , 	come dice lo stesso 
Voltaire , ha creduto i Francesi incapaci dell'epopeja , da che 
un Voltaire, quando ha voluto assumersi questo impegno-rci a 
ha dato un poema epico che sarebbe una temerita ed` unai  in- 
giustizia chiamare cattivo , 	ma 	che 	certo 	dovra dirsi di kran 
lunga inferiore a'suoi tragici componimenti . Il Marmontel con 
una certa lusinga di far onore al suo eroe (a) accenna i luo- 
ghi ove paragonare Voltaire con Virgilio . Si accinga chi se 
ne sente it coraggio a questo .erudito lavoro ; io in veritl non 
mi 	sento da tanto : - clop° letta l'Eneide non mi sail possibi- 
le legger P Enriade ; e tenendo presente,Virgilio mi cade dal- 
le"' mani Voltaire . 	Io accennerei ruttosto un confront° del 
Voltaire coil' italiano suo traduttore 	it illedini ; 	e 	temo che 
molti , trovando questo benche di lungo intervallo inferiore nel 
merito 	poetico 	all' originale 	superarlo 	comunemente nell' es- 
pressione (*) , crederebbero, cid che io non ardisco di pensa- 
re attesa la variety degl' ingegni umani, che lo spirito france- 
se sia incapace dell' epopeja , e direbbono come it lia/qienx 
disse al Voltaire (b) , che i Francesi non hanno la testa epi- 
ca. Conchiuderd finalmente che-questi , quali che sieno , difetti 
dell' Enriade vengono compensati colt' espressioni nobili , colle 
sublimi sentenze -e con alcuni bei tratti 	che sarebbero eccel- 
lenti, se P autore avesse saputo ornarli all' epico gusto , e che 
P Enriade ad ogni modo 6 P unico poema epico della Francis 
ed uno dei migliori di questo secolo . 

(a) 	Luogo cit. 	- 	 terminata e ripulita , e molt° 	siderata da 
(') 	Cie. si vedri ancor pia' chiaramen- 	quanti hanno avuto if piacere 	Legge= a 

to , 	se 	it sig. principe 	di francavilla Don 	o d' udirne alcuni pezzi . 
Vincento Imperiali data alla luce la nobile 	(b) 	Luogo cit..  
ed elegance sua traduzione 	da 	molti 	anni 	 - 
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.> 	. Dopo Voltaire aim non e stato ,che siasi fatto gran no- 62 

me di epico poeta che l'alemanno Klopstock col suo Messia, 
it quale ha incontrato la sorte di venire in varie lingue tradot-
to . Il Bodmer e era gia, provato di dare alla lingua_ tedesca 
un poema epico, intitolato Noe ; ma 11 raggiante splendore del 

Klopstock . 

' 11 	sia del Klopstock offusco it luccicore del Noe del Bod- 
mer , 	di quanta potesse avere qualche 	pretensione di epico 
nell'alemanna poesia . La bella anima del' Klopstock, ripiena di 
sentimenti nobili e generosi verso ii divino redentore, prorom-
pe in espressioni appassionate e toccanti; si sente qua e la uno 
spirito grave e religioso nudrito della profonda meditazione , e 
un cuore 	tenero 	e 	riconoscente che si trasporta in affetti 	di 
amore e di gratitudine , e si sfoga in sublimi e armoniosi can- 
ti . 	La purita ed eleganza della lingua , 	Pannonia e sonorita 
della 	versificazione , la sublimita ed energia dell'espressioni , i 
tratti forti e grandiosi , e le pregevoli doti dello stile poetico, 
che si pienamente trovano nel Messia del Klopstock i suoi 
nazionali, 	possono 	avergli giustamente 	meritati gli 	elogj , 	di 
cui vedesi ricohnato . 	Osservo altresl che i savj e religiosi te- 
deschi s' inteneriscono 	e si commuovono alla lettura di molti 
tratti, 	che a loro sembrano pia profetlei e divini the umani 
e poetici , e che non cessano crammirare certi inni che meri- 
tano 	a 	loro giudizio cl" essere veramente cantati dagli angioli : 
e tutto questo mi fa chinare il capo , e riguardare con vene- 
razione it 	poeta , 	e acconsentire 	con tutto 11 cuore alle lodi 
che si tributano al poema . Ma lasciando da parte questi pregi 
e le bellezze 	di lingua e di stile che non possiamo gustare ap- 
pieno , . ed 	evminando soltanto le parti 	dell' invenzione 	e 	la 
condott 	del poema , non sappiamo ritrovarvi gran pregi d'epi- 
ca poes a . La Messiade anziche un poema epico si pud forse 
dire ut a 	collezione 	di 	sacri 	cantici 	animati 	da 	profetiche 	e 
scrim rali espressioni. 	Klopstock quando va 	dietro 	alla storia 

ray  un po' freddo, e quando vuole inventare qualche epi- 

• 

. 
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sodio , non vi riesce con troppa felicity . Le sue descrizioni ta- 
lora peccano in troppo minute distinzioni , 	talora rimatigono 
in un indeterminato vagamento 1  che niente presentano di chia- 
ro e precis() ally mente del• leggitori . 	Che idea ci porgono it 
viaggio di Gabriele per una via formata tutta di soli , e 1' al-
legrezza degli angioli che fanno un sabat pia santo exia gp.n3- ' 
de degli altri sabat ; o le altre simili invenzioni dells raritasia 
del Klopstock? II Bitaube dice (a), che tutti i poeti hanno 
prese da Omero le comparazioni , e . solo it KlopStock ne ha 
cercate altre nuove -ed originali. 	Non 	contendere) al Bitaube 
quanto sia vero it suo detto riguardo agli altri 	poeti, 	e sin- 
golarmente riguardo a Milton; ma dire) bensi, che ainerei me- 
glio che avesse it Klopstock messe in opera 	le similitudini di 
Omero e della natura , 	e non fosse andato in cerca delle sue 
nuove ed originali , 	ne ci avesse recate 	le similitudini di Dio 
quando cammina , 	dei serafini quando .viaggiano , 	degli abita-. 
tori della luna quando ricevono ii giorno che 	loro manila la 
terra , della tranquillita, di un anima , la quale , essendo incer- 
to e dubbiosa , resta poi illuminata e sicura , 	e di tante altre 
cose , le quali sono molto pia oscure ed inintelligibili di quel-
le medesime che, pel loro mezzo si vorrebbono rischiarare . 
L'avventura di Samna occupato dal diavolo , a. cui. Satan ave-
va preso it figlio Belzoni 1  e l' aleva barbaramente schiacciato 
contro uno scoglio , oltre P essere inopportuna , 	offende e ri- 
butta r animo dei leggitori 2 	in vece d' intenerirlo e commuo- 
verlo. La morte di Giuda potrebbe in mano a un valente poe- 
ta offrire una scena animata 	da un 	piacevole 	orrore ; 	ma 	it 
Klopstock si perde nel far andare 1' angiolo 	Itpriele custode 
di Giuda a trovare it diavolo Obaddon, 	nel far pro ,unziare 
ad Obaddon le formole solenni che proferiscono gli aizgioli 
della morte , nel far volare r anima di Giuda circond to da-
gli spiriti vitali emanati dal cadavero 2  nel farla proro Kre 

(a) 	PAlex. sot Henn. etc. 
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in 	espressioni the a not sembrano 	fredde scipitezze , 	e 	sola- 
mente tocca di volo la morte scellerata di quell'uomo perver= 
so, niente dipinge degl' infernali, affetti che gli struggevarro it 
cuore , niente del rabbiosi 	rimorsi che 	gli 	tormentavano 	la 
coscienza , 	niente di tutto eio che poteva rendere dilettevole 
e 	ccant 	quel quadro pieno di fosco e tetro orrOre . 	Vuolsi 

* da alcuni considerare it Messia del Kloilstocle , rispetto` ai poe- 
, 

• 

mi del Milton, come 1' Eneide di ' VirR-ilio -riguardo 	a- quelli 
di Omero . Ma come istituire paragone • in argomenti Canto fra 
loro differenti ! I soggetti spirituali e sovrannaturali , gli angio- 
li , i diavoli , 	e i venerandi misteri della nostra religione sono 
troppo superiori afle nostre menti .per potersi accomodare al-_ 
la fantasia dei poeti . 	I Dei 	del 	gentildsimo 	erano 	come 	gli 
uomini , e .secondo 1' idee degli antichi e del moderni soggia-
cevano alle medesime passioni , ed agli stessi difetti 1  e i poeti 
senz' urtare gli animi dei lettori potevano presentare 1' antiche 
divinita , e descrivere le loro faccende coll'aggrandire soltanto 
e subliniare l'idee medesime che abbiamo dell'umane . Ma nei 
mister; 	della nostra 	religione 	tutto e spirituale e ,sovrumano , 
e se it poeta 	vuole assoggettarli alla sua 	immaginazione , 	ci 
trasporta in un mondo chimerico , dove non 	ci presenta che 
ridicole bizzarrie , e stravaganti mostruosita ; e in vece_di farci 
rispettare i sacrosanti misteri , 	li fa comparire come altrettan- 
te favole, ma favole poco convenientl per servire d'argomen-
to ad un poema eroico . La religione pud certamente _produr. 
re nella•poesia i migliori effetti , ma presentata , per cosl dire , 
secondo la verita della storia , non secondo i capricciosi sogni 

' della poetica fantasia . Un eroe che si prostra riverente •avanti 
it 	creatyre , 	ed 	it redentore ; 	un martire 	che 	nitro 	soffre 

1 per sost,mere la vera fede ; un sacerdote che espone i dogmi, 
opera ' sacrifizi , ed adempie dignitosamente gli atti e le fun- 
zioni 	el sacro cult(), possono fare negli animi dei lettori una 

onda e gradevole sensazione ; 	ma it prendere per fondo 
Tom. IL 	 x 
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delle finzioni poetiche gli stessi sacrosanti e' arcani 	misteri , e 
formarne una , per cosi dire , cristiana mitologia non pi odur-
ra mai che stravaganze ed assurdita disconvenienti alla sodez- 
za e santitadella religione , 	e 	poco / confacevoli alle bellezze 
ed amenita della poesia . Prudentemente avvisa it Boileau (a), 

De la foi cr un chretien les mysteres terrible: 
D' ornemens egayes ne sont point susceptibles; 
Et de vos fictions le melange coupable 
illeme a ses verites donne 1' air de la fable. 

63  Di un altro genere 	e 	it 	poemetto del celebre Gesner, 
Gesner . Della morte di /Bele, it quale prende a trattare epicamente 

tan pastorale argomento ; 	e 	di 	questo forse '"Con piu raglone 
che 	del Messia del Klopstock rue andare fastosa 1' alemanna 
poesia . 	Quella leggiadra 	e 	religiosa galanteria poetica , senza 
cercare 	ornamenti 	di favole , 	e 	conservando 	tutto it 	decoro 
della religione , in un picciolo e leggiero argomento, trattiene 
dilettevolmente it lettore , 	e fa vedere come 	it semplice e ii 
naturale possono recare 	all' animo si sensibile piacere come 
it maraviglioso e 11 sovrumano . Cosi avesse it poeta abbrevia-
to , o affatto tolto repisodio del diavolo .e/brimeh.c ; cosi ayes- 
se interrotti con descrizioni e racconti i troppo cOntinui 	dia- 

_ loghi ; 	ed avesse ristrette pih in breve le troppo lunghe par- 
late ; ei ci avrebbe dato un poema nel suo s nuovo genere 05 
perfetto , che nell' eroico quasi tutti gli or mentovati . 

64  Mentre le lingue volgari si studiavano. a gara di coltivare 
Poemetti Lati—
n; . I epica poesia , la latina ch'era stata loro maestra , non abban-

donava quella sublime composizione che tanto onore le aveva 
recato . Gia fino dal principio del risorgimento della ietteratu-
ra it Petrarca compose it suo poema Dell'/Ifrica, c le alto- 
ra _gii guadagnd con singolarissimo onore la corona 	oetica 

(a ) 	Art. put. ch. TIT. 
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nel campidoglio , led ora non, e pia letto , e giace quasi affat- 
to di'menticato nen' Italia stessa che 1' ha prodotto . Dopo it 
Petrarca, Inglesi , Francesi, Spagnuoli, e tune le nazioni die- 
dero alcuni saggi del loro studj in questa pane 	della Latina 
poesia . 	Ma gi,  Italiani 	sopra tutti 	gli altri ne produssero un 

for Aumero ; e it Giuseppe del Fracastoro , la Cristiade 
del 	I a, e mule altri poemi latini risuonavano nell' italiano 
Parnasso unitamente agli Orland i, ai Goffi,edi ed a molti altri _ 
italiani . Fra tutti pera ha riportate singolari Jodi it poemetto 

6 
 

De partu Virginis del Sanauaro. Questi prudentemente ha 
ridotto a tre brevi canti it suo argomento , e si 6 contentato 
di 	mettere in poesia i prodigj celesti ed i terreni fatti , che si 
narrano nel Vangelo , ed ha cercato it maraviglioso in un con-
cilio di Dio e degli.  angioli , nella immagine di un flume che 
parla , 	e in altre invenzioni adoperate dagli antichi gentileschi. 
poeti , anzi 	che 	fingere nuovi ed originali 'episodj che dieno 
nello stravagante ed assurdo. Ma nondimeno a molti riesce dis- 
gustevole , 	non senza ragione , 	quella mescolanza dell' /1clze- 
ronte, del" Cerbero, degli angioli e di Gesh; altri trovano in-
verisimile che fra i pastori ebrei si chiamasse uno Egone, ed 
avesse tanti campi nella Getulia , 	c tante 	greggi nella Massi- 
lia ; 	aliri si offendono di sentire it flume Giordano farsi pre- 	' 
dire da Proteo la nascita del Messia , 	mentre tanto pia facil- 
mente avrebbe potuto intenderla de profeti ; ed a tutti potri 
sembrare, io credo , fredda e digiuna l'invenzione di -quel poe-
ma . Pia dovra contentare ii buon gusto - degli eruditi la dizione 
del Sanaaaro , la quale e Latina e poetica, e ci mostra Pauto-
re profondamepte versato nella lettura e nell'intelligenza degli 
antichi . II Sanaztaro, e gli alai simili poeti -latini sono som- 
mamenti commendevoli pei loro felici studj , e se non giungo-
no a meritarsi la lode d'avere recati nuovi •progressi alla roma- 
na poesia, sono pera ben degni della nostra stinia 	e 	ricono- 
s 	za per I' utile eccitamento che hanno dato a seguire sem- 

i 2 

sauazgzaro . 
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pre pill il buon gusto poetic°, ,ed.imitare pP,1 d'appresso grill-,  

( lustri esemplari dell' antichita . 	. 	 . 

66 	 Ed - ecco i progressi finora fatti dall' epico 	poems -. 	Nato 
conclusions , 	ed allevato nella Grecia dall' ottimo padre Omero,.fu poi nel- 

la stessa ben accolto da. ,dpollonio Rodio ; 	ma quindi passato 
it 	Roma , fu elevato - dalle mani del gran Virgilio al, plit 
grado d' onore , a cui , quasi direi , innalzarlo pOssa 1 	ngegno 
umano : comiriciato quindi a cadere , dovette it suo risorgimen-
to nelle lingue volgari al gusto de'romanzi . Il Bojardo e mol-
to piil 1" Aribsto cantarono coil' epica tromba le romanzesche 
geste . Il Trisirino richiame alla moderna poesia P antica epo-. 
peja : it Camoens cominciO a trattarla col convenience decoroz,  
P Ercilla la sostenne qualche volts . con dignita , ma la lasci& 
spesso cadere al basso , ed il Tasso , che .fu in qualche mods. 
il , VirgUio -dei moderni , 	le 	diede 	la maggior perfezione che 
abbia avuto dopo Virgilio . Il Milton da genio ardito ed ori,. 
ginale la condusse per isconosciute regioni 	e la vesti in una 
nuova foggia che non troppo confacevasi alla sua bellezza ; 	e 
it Klopstock ai nostri di ha voluto conformarsi 	al nuovo gu-,  
sto del britannico Omero% 11 Voltaire, osservando piet le trac-- 
ce degli antichi Greci e Romani 1 	e de'moderni Italiani e Spa- 
gnuoli , che dell'inglese Milton, ha osato, in qualche parte di 
abbandonarli , o non ha saputo seguirli-  colla dovuta maestria . 
Sorga un genio felice che profittando delle molte 	ed egregie 
doti dei celebrati poeti , 	sappia qual' ape sollecita formare di. 
tanti bei fiori un dolce -,e saporito favo 	del pia prezioso 	me, 
le . 	I 	lumi 	del secolo presente -nelle 	anti e nelle .scienze I 	le,  
nuove cognizioni delle opere della natura e dell arte , 	quanto 
non 'ajuteranno 1' estro di un anima poetica , che voglia assu-
mersi 1' impegno di darci una perfetta epopeja ! Il Pope (a),  
dice, 	che Orn-ero e un grand' astro 	che 	tira 	al 	suo 	vorticei 
quanto trova alla portata dei suoi movimenti . Infatti Ornero 6 

	

(a) 	.Pref. alt' Gm. In', 
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quel poeta, -che ilia pRt arricchita la poesia delle cognizioni del,, 
suo tempo . S' egli fosse venuto ai nostri di , quai colori nom 
avrebbe ricavato dai sorprendenti effetti della 	natura si •dotta.7 
mente sviluppati 5  e dalle maravigliose opere delPindustria uma-
na 5  che r! interesse e la sperienza hanno in quasi tre mila 'an-, 

ortate sl avanti , e ,,dai nuovi mondi , si vaghi e ricchi ,' ve-t,, 
nuti stsltanto in questi ultimi secoli alla nostra , luce 7 L' ingle-, 
se 4ikir4 ha, darn un saggio sull' applicazione della storia natul  
rale alla poesia , e ,con -moltiplici esempj dimostra, quale forza 
e. quale bellezza darebbono alle immagini poetiche le similitu-
dini e le descrizioni , che trarre si possono* dalla storia .natura; 
le ; 	e 	.lo stesso potrebbe farsi nelle altre 	scienze e motto pit} 
nelle arti . 	Un 	epico 	poeta che destramente sappia arricchire 
it tesoro delle 'Muse di queste preziose gemme di nuova inven,.. 
zione , 	sara. motto benemerito del Parnasso . Ma P esempio di 
tanti poeti che hanno ,deformate le grazie della poesia coll'in- 
fardarla di dottrine scientifiche 	e 	di tecniche espressioni , 	do-. 
vra tenerlo in continua cautela per non inciampare anch' egli 
net pedantismo modern° , e volendo comparire poeta filosofo, 
non farsi deridere dai filosofi, e dai poeti ..Le operazioni della 
presente militia qua,nti soggetti non prestano a nuovi, 	e 	be!:  
lissimi quadri ? Le mine , le bombe , ii cannone , it fuoco del-
la fanteria , le evoluzioni della cavalleria e cle'dragoni , gli asT  
sedj , gli 	assalti , 	le difese 	delle piazze 5 	i combattimenti, 	le 
scaramucce 5  le zuffe 5, e tanti incidenti che accadono nelle mo.: 
Berne guerre , potranno ben riscaldare la fantasia del poeti . e 
Carla produrre forti immagini e vivissime dipinture ;,-- ed io non 
dubito , the ,se un Borgognone poeta,si .studiasse a, dipingerq 
le presenti battaglie , non fosse per' incontrare pint it gusto dei 
letrori col descrivere le moderne operazioni militari , che 	cot 
presen tare singolari combattimenti , come ha voluto fare, Vol 
taire senza verun 	bisogno , 	e 	con 	poca verisimiglianza' nelle 

yesenti,circostanze dell' ante militare . 47protri propone, per 
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argomento di un nuovo poema epico la riforina- delta" Russia, 
eseguita gloriosamente dallo czar Pietro: e certo i costumi di-
versi di quel popolo sGonosciuto , i viaggi e gli straordinarj ac-
cidenti di quel singolare principe , it carattere di Caterina, la 
difficolta della riforma , 	P introduzione 	dell' accademia , 	degli 
stud] , del commercio e di ogni sorta di coltura , le part191-a---
ea di quel clima , e tutto cio che un dotto e perspicaZe poe- 
ta saprebbe 	trovare in quelle genti ed in que'paesi , tutto do- 
vrebbe fortnare un luminosissitno quadro , da eccitare la man- 
viglia e it piacere nei 	curiosi spettatori . 11 Lomonosow si ac• 
cinse con ispirito patriotico a questa nobile impresa , che noa 
pote condurre al suo 	fine . 	Thomas s' impiego a lavorare la 
sua Petreide , the non e venuta alla luce . Io non so in qua- 
le 	guisa avranno pensato questi due poeti di condurre la favo- 
la del -loco 	poema ; 	ma la riforma della Russia cosi vagamen- 
te come la propone l'-eilgarotti, non presenta un fatto parti■ 
colare e determinato , e sembra lasciare il poema senza Pazio-
ne richiesta dali' epopeja . Io credo che la conquista del Mes- 
sico potrebbe dare una materia ancora -pia 	vaga , 	pia 	capace 
di colpire la fantasia di un poeta e pier adattata alla 	regolare 
condotta 	del poema . In quello straordinario e rnaraviglioso fat- 
to, tutto e nuovo, sorprendente e poetic° ; e -scritto appena 
con qualche calore e con grazie di stile , non sembra pia una-
storia , ma un vero poema : Ne mancar possono nelle stori& 
moderne molte altre azioni interessanti ed eroiche , degne 	di' 
esser cantate dalle muse , e d' intonarsi coll'epica tromba: ba- 
sta che i poeti sappiano cogliere net vero tuono . 	Il 	maravi-' 
glioso è lo scoglio ,-in cui urtano comunemente 	poeti epici , 
singolarmente i moderni , 	It Carnoens si attenne 	alle gentile- 
ache divinita ; ii Tam si 	rivolse 	all'a tnagia ; 	it Voltaire si 
forma personaggi aliegorici ; e nessuno incOntre l' approvazio- 
ne dei tritici . Forse un poema , in cui tutte si abbandonasse-- To queste finiioni , 	e si ricercasse it maraviglioso soltanto neN 
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gli avvenimenti fortuiti ed improvvisi portati con arte , 	neila 
viveiza e nella forza delle passioni dell'uomo , nella sua indu-
stria e nel suo ingegno , e in qualche prodigio , visione o so-
gno che non esca dalla sfera delle volgari opinioni , potrebbe 
ugualmente eccitare la maraviglia del leggitori senza urtare 	la 
io ragione . Quanto maggior piacere non reca Omero al rac-
con tare l'ingegnoso ardire di Ulisse per iscampare it pericolo 
dalle• mani di Polifemo 1  .che 	al descrivere i freddi soccorsi , 
che gli dii portavano agli eroi dell'Iliade ? Quanto non 6 nelP 
Eneide pia naturale e piit gradevole la maraviglia dell'improv-
viso ed opportuno arrivo di Sinone, che 1' inverisimile •meta- 
morfosi delle navi ? E it 	quarto libro non sarebbe ugualmen- 
te divino senza la discesa d' Iride coi soli 	effetti della passio• 
ne di Didone? Che si affacci al Gama uno sconosciuto e ter. 
ribile spettro all' entrare in un nuovo mare ; che nella conqui-
sta del Messico da un tempi° distrutto sorga uno spirito, che 
minacci profeticamente al Cortes ; 	che si fingano tai portend 
convenevoli alla fa.ma, o alle comuni idee degli uomini , 	que-, 
sto bastar potra per destare it maraviglioso 1 	it 	sublime 	dell' 
epico poema non disconvenevole al presente gusto , senza bi-
sogno di chiamare in terra it cielo e l'inferno, ne di ricorre-
re ai finti ed allegorici personaggi. Assai pill importante e piet 
necessario dovri essere , a mio giudizio , lo studio 	dell' epico 
poeta di formare scene animate e vive , e di ridurre a mag-
gior perfezione is parte drammatica dell' epopeja . E in questo 
punto non sara mai studiato abbastanza it gran 	maestro Vir- 
gilio . 	La moderna dilicatezza filosofica 	non 	pue 	sopportare 
Junghi raccond di fatti gia 	noti o di finti 	avvenimenti ; 	e si- 
assonna alla lettura di un 	epico 	poema , 	se non le . destano 
P atteuzione scene interessanti e patetiche che commuovono it 
cuore . Un poeta che prendendo un nuovo argomento presen-
ti paesi e costumi non ancora dipinti , che prevalendosi savia-

jpente dei nuovi lumi delle scienze e delle arti , sappia oppor- 
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tunarnente creare nuovi epiteti , nuove espressioni , nuove im- < roagini 	e nuove similitudini , onde abbellire 	it suo 	componi- 
memo ; 	che tenga sempre desto ed attento it lettore con ani- 
mate 	scene e con azioni interessanti , senza 	lasciarlo languire 

• in lunghi racconti , ne in freddi discorsi „ 	e che mutiva ram- 

. mirazion'e 	con maravigliosi accidenti daila feconda sua menre 
prodotti 	sulle umane 	vicende , 	senza 	ricorrere a gentilesche, 
a 	magiche , ed allegoriche finzioni , ci darn un poema epico, 
che 	dovra riuscire nuovo , e gradevole alle persone di gusto, 
e fail vedere che si rue ancora avanzare nella poesia , e che 
resta ruttavia luogo a creare nuove epopeje a chi abbia inge- 
gno 	fecondo , mente savia e genio creatore . 

67  - 	Non possiamo dipartirci dal poema epico senza far breve- 
Poonetti anti.. 
eiii 
serj , 

giocosi 6 thente parola dei poemetti e giocosi e serf , che all'epica pot• 
sia pia che ad ogni altra appartengono . 	I poeti sanno dar car- 
p° a cose vuote e leggiere, e raccontare i piccioli fatti con utr 
comic 	tuono 	di serietA , 	come se 	cose fossero 	da interessare 
chiunque : essi , come dice it Pope (a) , hanno della rassomi- 
glianza colle donne, 	le quali sono dotate del talento di dare 
una, grand' aria d' importanza alle cose pia frivole e meno ri-4  
levanti . E da questo umore bizzarro dei poeti, da questa fer• 
tile vena , 	da 	questo ingegno fecondo sono nati i poemetti . 
Omer° , 	o 	chiunque siasi 1' autore della Batracomiomachia , 
prendendo per argomento una guerra del topi e delle rane, e 
stato it primo che sia a nos; noto , a darci Index di tai com-
ponimenti . Ii viaggio acquatico del topo Psicarpage sulle spal. 
le 	della rana Fisignato 1  e la disgrazia quindi accaduta , le as- 
semblee dei 	topi e delle rane 5 	le 	loro armature diverse ed i 
varj 	accidenti della guerra , 	tutto esposto in bei versi , 	fanno 
assai dilettevole 	quello scherzo poetico : 	1' episodio del conci- 
110 degli del 2 	che ad alcuni sembra opportunissimo ad accre- 

(a) Lett. a ma. Fcmor. 
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scere it ridicolo della favola , 	viene da altri (a) detestato co- 
me empio e blasfemo contro gli stessi Dei . 	Giravano inoltre 
per la Grecia la Galeomiomachia o sia Guerra dei gatti e dei 
topi , la Psarornachia , 1' Ilracnomachia , ed altri simili poe;• 
metti di varj Greci . Assai pia degna di Omero mi sembra la 
B'atracomiomachia, che non di Virgilio it Culex o la Zarqa-
ra. Virgilio- che voleva dare alle &mine la diving Eneide; co-
me poco degna del suo nome, avrebbe-egli lasciato uscire dal-
le sue mani it meschino poemetto della Zalqara?- Io certo ne 
nell' invenzione , ne riella versigcazione non vi ravviso Virgti- 
hio ; e posso al pia riconoscere quel poemetto come un pue- 
rile scherzo poetico di Virgilio ancora fanciullo . 	Ne pia de- , 
gno della nostra considerazione dovra sembrare Palm) compo-
nimento intitolato Ciris , a sia La Lodola che viene riporta-
to fra le opere di Virgilio . questi ed alcuni altri simili poe-
metti latini ne giocosi sono , ne serj , ne meritano gran fatto . 
I' attenzione dei poeti . 	. 	 - 

I moderni in questa parte sono andati pia avanti die gli e. oCritto6r1 rna. 
antichi; e -noi dei moderni abbiamo eroi-comiche epopeje the 

la favola pia ben condotta - , 	e pia lavorata e regolare 
l' azione, arricchira di opportuni episodj e che sono in somma 
veri poemi-. Io non parlerio di alcuni poemetti sulla .pulce , e 
su altri piccioli e ridicoli - soggetti del dotto Diego 	di Men= 
do:f.a, 	i 	pill' 	antic-hi 	forse 	in tat 	genere 	dei 	moderni : 	non 
del famoso poem a maccheronica del Folengo „- sotto ii not 
me di Merlino Coccai , perche , quantunque fatto da uomo di 
talento e d'ingegno 5  e stravagante e: ridicolo , depravatore non 
meno del latitio.che del volgare idioma : non dello, Gigantea 1  
ne della ATanea , he di altri poeinetti di minor grido . 11 pri. 
mo  a mia notizia che. abbia goduta pia universale celebrity , 6 
stato lt Gattomachia, 9 sia Guerra dei gatti del famoso Low 

ciniceTtii.di Poe-- 

- 	Tom. 11. 	 y 
(a) 	Fabr. Bibl. gr. 	tcm. I. 	lib. II. cap. II. 
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Lope 6(19.i Veoa Pe di Vega, sotto it finto nome di Tommaso Purg,u'illoS: Ma 
:a.  villavici" a me sembra assai pia 	lavorato e pia epico -il pbemetto` del 

Pillaz?iciosa , -intitolato come quel del. Folengo La Mosehea. 
L' ottava rima e pia opportuna , second() il .mio gusto, 	a tai, 
comPonimenti che non le Seive adoperate dal Vega; ii verso 
in amendue e artnonioso e fluido ,, ma nel Villaviciosa pia no-, 
bile *e sostenuto : l'uno e l'altrO vaghi nell'invenzione di Mold, 
accidenti , ma it Villaviciosa ha pia 1"andamento epico, e me-. 
glio dispone tutto con dignity, ; 	nella Gattornachia 	parla pia 
il. ppeta , e vuole muovere it riso non tanto colla relazione dei, 
fatti , quanto colle-  burlesche e ridicole. 	espressioni 	di cui 	fa 
use ; 	nella Moschea e seguita costantemente la favo/a ornata 
di graziosi episodj : l' uno e P altro troppo abbondano di eru-
dizione , e fanno comparire 'un gatto istruito nell'antica e nel-
la moderna storia 5  e-  una mosca citando it digesto: amendue 
di grand' ingegno e di vena poetica , mancano di quella finez-
za di gusto , che- troppo e necessaria per formare i rcomponi- 
mend perfetti . 11 Villaviciosa, 	tuttoche pia finito e pia stu- 
diato.„ ha nondimeno alcuni benche non molto freguenti difetl 
ti di basse espressioni 1  e giuochi di parole ehe detraggono al-
quanto della bellezza del poerna o' Ma il male pia grave della 

i Moschea e la, lunghezza . del poema in-talc maters . 	Dodici  
canti intorno "ad una guerra di mosche , per quanto: sieho ele-
ganti ed armoniosi , n-on.possono tenere 'leto ed attento ,l'ani-

._ 
mo-  del leggitori . 
• . 	G1' Italiani vantano' di quei tempi due poemi 	ugualmente 

° 
Bracciolini 	e giocosi,, benche di 'soggetti affatto diversi . Nel 1643. , tre an- 

Tassoni . 
pi dopo la pubblicazione .della Moschea, si stappd Lo soher- 
no degli Dei del Brace/611/.21; 	poema piacevole che fu molto 
celebrato , 	e non senza ragione., 	dagl' Italiani . 	Pia .universale 
applauso si guadagna it Tassoni colla sua Secchia rapiPet, po-
chi anni di poi pubblicata . Se alla poesia di stile avesse it poe- 
ta unito ugual merito 	nell' invenzione , potrebbe quel poema 
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dirsi perfetto . 	Battaglie e pia battaglie , 	riviste 	di capitani 	e. 
d' iniegne militari fortnano quasi tutti i dodici canti 	di quel 
troppo lungo componitnento : , della secchia rapita , degli acci--
denti proprj di una tal guerra ,: dei caratteri del combarten- 
ti , 	del verO 	ridiColo 	dell' azione si 'Pula un poco nei priori 
canti e si abbandona dipoi . Ma non per questo permetteremo 
al poeta , che ci voglia dire con esempio di modestia si rarer 
nella sua professione: 	.. 	 , 

- 

- 	- 
. ,. . . . La storia d bella e Vera; 

Ma io non rho saputa raecontare; . 
Paruta vi saria d' altra maniera 
Vaga e leggiadra, e io sapea cantare (a): 	. 

Troppo sono belle le descrizioni ,. le immagini originali , i pen-
sle-ri bizzarri e leggiadri 3 i motti buffoteschi ,ed improvvisi , la 
versificazione nobile e colta , e lo stile• in tutto sollevato, e pu- 
lito , 	perche a noi non paja vaga e leggiadra -la storia , 	e— it 

. 

Tassoni un eceellente cantore. 
Ma in questo genere di poesia uopo e cedere la palma 

al francese Boileau- net suo Lutrin o Leggio. La favola eccel- 
lentemente "condotta con 	varied di naturali e piaeevoli acci- 

• 
Boil au.   

•denti i le descrizioni vaghe e graziose ,- adattate colla maggiore 
propriety alle cose descritte ; 	le' immagini vive , naturali, 	es- 
pressive ..Quanto pit non dice quel verso della mollezza : 

Soupire , etend les-*bras , fertne l' oeil et s' endort, , 	- 
. 	 _ 

che le filosofithe ed-:indeterminate descrizi-oni del celebrato Vol- 
taire? Le parlate della discordia ,• di Giktin, 	del cantore , 	e 
quasi :tutte le altre sono iisposte con unaforza ed una energia 

Y 2  
(a} 	Canto. XII. st. nit. 	 . . 
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the , quasi direi , non avrebbe fatto meglio lo stesso Virgilio; 
le cui espressioni si e. prefisso ii poeta d' imitare . 	Parmi`per6 
di scorgere alquanto 'di puerile affettazione in quelle dell'orio-: 
lajo e di sua rnoglie , per : voler adoperare i sentimenti e 1' es- 
pressioni di Virgilio nei discorsi di 	Enea e di Didorze, che 
non bene convengono al breve congedo di una notte . Virgilitt-
na pue dirsi parimente 14 dilicatezza nel tessere un belrelogio 
al suo augusto Luigi XIV. in bocca della mollezza ; - ma all' 
opposto tutto it sesto canto per lodare it suo Aristo e stirac-
chiato ed inopportuno . Grazioso e ir pensiero - di fare la,batta-
glia coil' armi dei libri ; .sebbene questa a mio gusto e troppo 
lunga , 	ed ha troppo aria di satira . 	Quella finezza di dare it 
maggior tuono di serieta ai piit ridicoli 	affetti , 	la variety e it 
colorito dei quadri , e la magia dello stile sempre sostenuto , e 
adattato nondimend a tutti= i caratteri , 'mi iendono it poemetto 
del Leggio uno dei pie 	saporiti frutti 	del moderno Parnasso.. 
I Francesi vogliono magnificare it Maggio del Chapelle e del 
Bachaumont; ma ' troppe sono le negligenze , troppa la liber- 
6, e la licenza di quel Viaggio per poterlo contare fra i clas- 
ski poenietti . 	Come manderemo pure all' oblio ', che per tan-
ti titoli merita, la Pucelle d' Orleans. del Voltaire, quantun-
que vogliano lodarvi i suoi partigiani a-lcuni ingegnosi tratti di 
poetica invenzione . . 

72 • G1' Inglesi 	ne anche 	in queste bagattelle 	di- gajezza e di 
Philips e Pa. ye. bizzarria non vogliono cedere la palma ai Francesi . Coalmen- 

dasi coi maggiori encomj lo Splendido soldo del Philips, 	nel 
quale certo sono alcuni leggiadri 	pensieri ; 	ma 	sono 	tante 	le 
immagini disaggradevoli e basse , e l'espressioni caricate 1  e to-, 
le lo slegatnento delle idee , e si picciolo il poemetto che non 
lascia luogo 	a 	gran lodi , ed ha inoltre si poco della condotta 
dell'epopeja , che non v' ha- ragiont di* annoverarlo fra gli epics 
poemetti . 	ll 'vero rivale 	del Boileau 	non 	6 	altri che il Po- 
pe, it quale gli si puo giustamente paragonare in molti generl 
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di poesia. 11 Riccio rapito di questo poeta & per gl' Inglesi it 
Leggio del Boileau; 	e 	molti eziandio fuori dell' Inghilterra, 
ed anche nella stessa Francia vogliono dare la preferenza at poe-
metto inglese'sopra it francese . Ma come mai paragonare cos 
naturall e graziOsi accidenti del Leggio le fredde ed inutili in- 
venzioni degli spiriti cabalistici del Riccio rapito? 	Qual 	pia- 
cere recar possono•  i silfi ed i gnomi 7 ed a che mai servono 
nel poem'? 	A the serve it sogno infuso da .efriele a Belin- 
da (a)? l'ordine da lui. dato agli altri silfi per custodirla (1)? 
la loro 	assistenza al giuoco 	dell' hombre 	(c) ? 	it 	ricorso 	all' 
ipocondria , 	mentre gia prima Belinda, senza P intervento di 
essa ; era assai malinconica (d) ? e finalmente la mera presenzi 
di quegli spiriti nella--  battaglia (e) ? 	Avessero 	almeno portato 
in cielo it rapito riccio , come pareva assai naturale. Ma que-
gli spiritelli di nuova foggia ad altro non servono che ad oc, 
Cupare la maggior parte 	del 	poema , senza lasciar luogo alle 
graziose avventure 5  che 	i 	lettori infastiditi indarno si aspetta- 
no di 	trovarVi . Troppo lunga e minuta 	e la narrazione 	del 
giuoco, 	troppo oscura e tnal intesa la battaglia delle dame e 
dei cavalieri : bella 6 la descrizione della tavoletta e del passeg- 
gio di Belinda, 	e tanto piit fa desiderare the it poeta scacci 
quei suoi silfi , e si•trattenga piacevolmente cogli uomini : gra- 
zioso certamente e it pensiero di mettere nella bilancia di Gio- _ 
ve i capelli delle dame e le cervella dei petimetri, 	e far che 
pesino pia quelli di queste ; 	ma tutto quell' episocilo ricercato 
vien posto fuori di luogo ; e generalmente- non temerd di avan- 
zare che sembra pochissimo felice 	ney'invenzione e nella con- 
dotta della fav2la tutto .quel celebrato poema . Plit lodevole cer- 
tamente dee stimarsi la 	poesia dello stile ; 	e in questa infatti 
consiste la vera gloria del Pope . Ma nondimeno a 	me non 

(a) - Book I. 	 (d) 	Iv. 
(b, 	II. 	 (e) 	V. 
(e) 	III. 
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piace una 	certa ridondanza 	di espressioni 1  , ch' egli 	forse 	avra 
creduto dovessero destare it riso ai lettori , e che, secondd me, 
provano bensi nel poets fecondita d' immaginazione , 	ma non 
troppa finezza di gusto . .driele , parlaudo per sogno a Belin-
da, le dice : Se, avete avuta nell' infan'ia alcuna visione in-
segnatavi dally nutrice o dal prete , e questo basta pel suo di- 
scorso ; 	ma seguita a stninuzzare 	queste visioni : 	o 	di spiriti 
aerei veduti alla luna , o di monete di argenta , di verdi cer-
chietti,, di donzelle visitate dagli angioli con corone d' oro e 
ghirlande di celesti fiori. Ingegnose 	sono alcune sue antitesi 
di pensierL; ma egli non sa finire : 	non si sa qual disastro ac- 
cadera a Belinda, se infrangera le leggi di Diana, o le si ere- 
perk una _ porcelluna della. Cina , 	se macchiera it suo onore o 
it nuovo 	brocca.to , 'se perdera it cuore o ii monile nel ballo, 
o se it cielo ha giudicato che muoja 	it suo cagnolino. Nell' 
Hampton gli uomini di stato indovinano le cadute dei tiranni 
nei regni stranieri , 	e- delle ninfe nelle for case ; 	e 	la regina 
prende i-consiglj 	ed it the ; quivi si discorre della gloria dell 
la regina d'Inghilterra , e della bellezza di un parafuoco India-
no ; e cosi ad ogni passo vengono questi contrasti, che presen-
tati con parsimonia ed a suo luogo recherebbono gran piace-
re , ma che giungono a dare noja e fastidio per la, troppa fre- 
quenza e continuity . 	Cosi anche caricato e vano i< it pensie- 
ro di far rallegrare it mondo tutto. al  ridere' di Belinda. 

Belinde smiled, and all the world was gay (a). 	. 

E qui ancora e da osservare, la troppa facility , con cui egli fa 
passaggio da Belinda ai silfi : 	Belinda 	rise , 	dice , 	e tutto 	it 
mondo Id lieto,_: two, soggiunge 1  fuori che ,i1 silfo sp 	, 

_ 	....... -. • • • -. . ,ill but 	the sylph. 
(a) 	U. 
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Ed. ecco qui tutta 1' arte della transizione , con cui it Pope si 
volge)  a parlare dei silfi . Tralascio alcuni altri difetti , T  che fa- 
cilmente potrei rilevare nel Riccio 	rapito, 	e bastino 	questi 
che ho accennati , soltanto per no 	accordare , come, molti ATO•' 
gliono 5  la preferenza al poemetto del Pope sopra quello del 
Boileau, non per detrargli le lodi che giustan-iente si merita 
e che sono maggiori dei Mentovati difetti. L' eleganza e puri-: 
a della lingua , la precisione e la, forza deli' espressione , 1' e- 
Sattezza e 1' armonia della •versificazione , la verita , la giusteZ- 
za e la novita dei pensieri 1 	e la copia di cose , 	benchE alle 
volte troppo strette ed affollate , sono, a mio giudizio , i pre-
gi che rendono it Pope un poeta, di prima sfera , -e danno ai 
suoi poemetti giocosi , malgrado i loro 'clifetti , il raro merito 
di 	classici e. magistrali . 	La Dunciade, o sia La Stupidity e 
un altro poemetto giocoso del Pope di un - genere affatto di- 
verso , essendo tutto it soggetto , 	P azione e gli episodj 	ideali 
ed allegorici . 	Questo ' e- pieno d' ingegnosi pensieri , 	di 	tratti 
vivaci , e di sottile ed accorta critica ; 	,ina vi e un tale affol.,,  
lamento d'idee , una tale mescolanza di- persone , di fatti , di 
allusioni , un tale prurito di satifizzare , e si poco ordine e se, 
sto nella condotta, che si confonde it lettore, ne si: pu6 tenet. 
dietro all' azione della favola ; 	e resta per6 la Dunciade 	con 
uguali pregi nella versificazidne ; 	e maggiori 	nell' invenzione , 
inferiore .al Riccio rapito. E per venire al paragone col Boi- 
leau, io credo di scoprire 	generalmente nel Pope nAggiore 
vivacita d'ingegno e pia mobilita di fantasia, ma non tanto gu- 
sto 	ne si posato giudizio.. Il Tempi° della Fama e un altro 
poemetto allerrico , ma serio , del Pope. Assai prima di Jul 
ne aveva composto un altro simile in • ottava rima lo spagnuo- 
l0 Vinoelqo Espinel col titolo di Casa della Memoria. So. 
nosi fouriati dipoi Il Tempi° del Gusto, ed altri templi e pa- 
lagi , e pieno e °gni, cosa di simili poemetti . 
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73 Originale No dirsi it Ververt 5  o sia II Papngallo del 
Gresset • Gresset , quando taluno non voglia dargli per modello It Cor- _ 

170, 	imperfetto poemetto latino del Cenci . 1.1 Gresset , 	senza 
cercare il maraviglioso 	negli 	dei o nelle 	persone 	allegoriche , 
calla semplice azione di trasportare 	da un convento di mona- 
che in un altro 	un papagallo , co' graziosi e naturali 	acciden- 
ti , toile gaje e leggiadre immagini , con uno stile fluido e schiet- 
to , e con tanti vezzi 1 	tanta grazia e piacevolezza in tam la 
narrazione si e saputo acquistare in si tenue lavoro- gloria non 
tenue . 	Pia nuovo ed 	originale 6 it poemetto 	del Gesner del 

74 Primo navigatore . .11 Gesner the nei poemi epici seppe tro- 
Gestier . ware un nuovo genere di natura e di 	semplicita col suo plc- 

ciolo poema della 11Torte di Abele , .un altro neh; aperto nei 
poemetti col Primo Ravigatore. Tuttoche troppo frequenti sie- 
no `e troppo lunghi i monologhi , ed i dialoghidegli eroi del • poemetto ; lenta ne sembri 1' andatura, e scarsa 1' azione ;, ha 
tanta leggiadria, e singolarita it pensiero della favola ; 	sono 	si 
opportuni e graziosi gli episodj , 	e gli affetti si naturali, che it 

_ Primo rzavigatore dovra riputarsi un poemetto originale, e 
potra. •occupare un luogo distinto Ira l'immensa turba dei poe- 
metti che 	esCono ogni giorno alla Ince . 	Quanti non ne 	ha 
prodotti in questi ultimi tempi la sola Italia ? Noi non poten-
do neppur nominarli tutti , accenneremo soltanto quelli di due 
poeti che, dando nuovo lustro a questa club. di Mantova., •ci 
appartengono pit d' appresso . 

:is Il Bettinelli ha composto Ii 1Zitorno , II Giaoco Belle 
Bettinelli. carte, e varj altri poemetti:, fra i . quali 	particolari 	lodi 	si 6 

guadagnato quello Delle Raccolte .- Egli 	maestrevolmente ha 
profittato non poco del gran 'maestro Boileau , non solo nel Leg- 

. -gio ,. -ma nell' ante poetica, e nelle satire ; molte idee parimen- 
te gli avrebbe potuto 	prestare 	la. soprammentovata Dunciale 
del Pope; molte ne ha tratte nuove e leggiadre dal suo fer- 
yido ingegno ; 	e tutte le ha ornate con ispontanea e nobile 
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versificazione ; e benche possa forse sembrare a taluno che non 
ogni. picciola cosa abbia it suo oggetto, tendente al fine del poe-
ma , come richiede Pallegorica poesia ; che si, ripetano alle vol-
te alcuni pensieri , benche in aspetti un poco divers' ; che nel-
la connessione del fatti si potesse talora serbare un, ordine mi- 
gliore , 	e che P impaziente suo estrO non abbia ' potuto assog- 
gettarsi da per tutto alla nojosa lima nella pulitura dei versi , 
Le Raccolte nondimeno sara sempre un componimento di me7  
rito superiore ai comuni poemetti , 	e conserved all' autore 	it 
glorioso titolo di poeta, di cui Bode con tant' onore . Il Bon- 
di ci ha dato anch' egli varj cold ed eleganti poemetti : 	Le 

B0 di. 

Conversazioni , La Moda , La Felicity . Ma quell° , a 'mio 
giudizio , 	si merita fra tutti gli altri lode distinta , 	che colla 
semplice ed amena narrazione di una Giornata Villereccia dei 
nobili convittori di un collegio , senealtri ornamenti episodici, 
ne altre vaghe finzioni , colla graziosa varied di picciole descri-. 
zioni e di leggiadre immagini , colla spontanea e non ricerca-
ta filosofia , colla tersa e limata versificazione trattenendo dol-
cemente i lettori , pile non senza ragione chiamarsi originate 2  
ed 	6 .certamente molto lodevole e bello . 

Prima di levare la mano da questo capo d'uopo 6 far motto . 
di due poemetti di nuovo gusto, 	usciti, posteriormente alla Luce Monti. 
che per la nOvid dello stile, e per la celebrity del soggetto e dei 
poeti meritano particolare menzione, e sono it Bardo della selva 
nera del Monti e la Pronea del Cesarotti. 11 Monti, Proteo poe-
tico che ha saputo clestramente trasfigurarsi in quante forme ha 
voluto, e passar francamente dalle delicatezze anacreontiche alla 
pindarica sublimita , dalle bolgie dantesche al sofocleo teatro ; 
ha ora voluto coprirsi eziandio del bardo cucullo , ed introdur- 
si nelle nordiche selve , 	e celebrare le 	vittorie di Napoleone 
come un antico poeta della Germania . Motto plauso gli meri- 
te it felice suo ardimento, 	quando per cantare 	la morte di 

• 

Basville , 	e poi quella di Mascheroni voile vestire le spoglie 
Tom. II.  
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dantesche , 	e fete vedero come possono gl' italiahi maneggiare 
utilmente 	if forte ed ardito , immaginos.o ed energico stilb 	di 
Dante , che lo rendono grande e sublime , senz'imbrattarsi nel 
rancidume delle parole e nell'oscurita dell'espressioni , le quali 
fanno -comparire ridicolo l'affettato poeta , che mal accortamente 
si prende 	a 	sollevarsi ally dantesca sublimity . 	Or le battaglie 
e le vittorie di Napoleone nella Germania , 	tanto superiori a 
quelle d'.ethille e d'Enea, d' Orlando e di Goffi-edo , hanno 
eccitato it suo . estro a cantarle in un tuono diverso degli epi- 
ci precedenti I 	come 	cantate 	le 	avrebbe un bardo della selva 
nera ; e anche in questo ha fatto vedere, it suo irigegno, 	tro- 
vando concetti ed imrnagini convenienti agli antichi bardi. Mol-
ti hanno fatto plauso dentro e. fuor dell' Italia a questa inven-
zione poetica di nuovo gusto ; e la Francia ha voluto arricchi-
re la sua poesia con farne una traduzione . Ma a dire it vero, 
molti altri , 	forte piA savj , lodando la pieghevolezza del genio 
poetico dell' autore , malgrado le ingegnose ragioni da lui ad-
dotte per adoperare quells poesia , avrebbono voluto che, per 
celebrare si strepitose e memorande vittorie, avesse imboccata 
la sonora tromba , e sonata 1' armoniosa lira del buoni cantors 
del Pindo italiano , 	anziche l' aspro corno 	e la fioca arpa dei 
bardi della selva nera , e come in soggetti lugubri e foschi ave- 
va saputo comparire Dante , ci si 	fosse presentato Ariosto e 
Tasso in si luminosi ed eroici ,argomenti : ne trovano in 	quel• 
mischio d' epiche narrazioni e di canti lirici di un bardo quel 
poema che si eroiche e straordinarie geste esigevano . 

78 Cesarotti. Poemetto di gusto parimente nuovo e sul soggetto medesi-
MO e la Pronea del rinomatissimo Cesarotti . Ne, per l' inven-
zione della favola, ne per la condotta dell'azione sembra questo 
tin poema epico ; e una visione , e un sogno, e un complesso' di 
reale e d' allegorico; e una o pih scene e dialoghi dello stesso 
Cesarotti , della Providenza , 	e poi del Valore , 	dell' Ordine , 
della Virth , 	del Costume ; 	it taglio stesso del verso non ben 
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confassi al portamento dell' epico ; 	e l'acume e la vibratezza 
delle sentenze produce talor 	durezza ed oscuria . 	Ma 	quells 
piena di quadri or- orridi e 	foschr i or lurninosi 	e 	ridenti , 	e 
sempre speciosi e grad 1  di tratti ford ed energici 1  d' immagi- 
ni maestose e imponenti 1 	di sentimenti nobili e sollevati 1,  di 
pensieri grandi ed originali, rende quel componimento veramen- 
re poetico , che se non vorra dirsi epico ) 	si dovra riguardare 
come tin panegirico degno dell' eroe 

Cui die vinta la Gloria i dritti suoi (a), 

Ma tanto basti di poemi epici e di poemetti 1  in cui la dignita 
della materia ci • ha forse troppo lungamente occupati ) 	e pas-
siamo a parlare brevemente della didascalica poesia'. 

CAPITOLO 	III. 

Della poesia didascalica. 

M olti furono presso i Greci i poeti che colivarono la di- 79 
dascalica poesia ; ma lasciando quegli antichissimi, 	i 	cui poe- 
mi piet non esis'tono , it primo indubitato monumento del Toro 
studio in questa parte e quello di Esiodo delle Opere e dei 
giorni. I Greci contavano fra le opere di Esiodo un Astrono- 
mia grande, un Giro della terra, e qualche altra composizio- 
ne , che dee riporsi nella classe dei poemi didascalici . 	Ma or 
non abbiamo di lui che la Teogonia, e lo Scudo di Ercole, 
della cui legktimita ancor si dubita , 	i quali ne alla didascali- 
ca , ne all' epica propriamente appartengono , 	ed it men tovato 
poema, Delle Opere e dei giorni, che indubitatamente si dee 
dire didascalico i ,Quintiliario accorda ad Esiodo la dolcezza 

Greci. 

so 
Esiodo . 

I 2 

(a) 	Pronea ver. 41. 
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delle parole' e la-grade-vole comPosizione , ma dice altresk che 
di ratio solleiasi. (a) ; La condotta del poem.  a non Sara forse 
da Proporsi per modello al didascalici poeti , non prendendosi 
da Esio.  do un ben disegnatd piano , ma soltanto adunandosi fa- 
vole e precetti , e discendendosi a troppo 	piccioli e bassi. og- 
getti . Ma nondimeno Esiodo deesi rispettare come it maestro; 
ed in qualehe modo come 1' Omero della didascalica poesia ; 
ed a lui si da nel genere mediocre la palma , come ad Ome- 
ro nel sublime . Teognide e 	Focilide formarono ciascuno un 
corpo di sentenze assai ben espresse in versi , e Teognide l'in-
cominciO coll'invocazione di .elpollo, come usano di fare i poe- 
ti; ma intanto non 	ci lasciaronO componimenti che possano 
giustamente annoverarsi fra i didascalici poemi . Piit scintille di 
fuoco poetico mostra Empedocle nei piccioli fragmenti che so-
no di lui rimasti , e fa vedere che le sue opere filosofiche gli 
davano diritto di essere annoverato fra i' didascalici poeti non 
meno the i tra i filosofi . Gli antichi filosofi esponevano in versi 
la loro dottrina ; ma c4) non basta 	perche possano aspirare 
all' onore di poeti : 	. 

Neque enim concludere versum 
Dixeris esse "satin: neque si quis scribat uti nos 
Sermoni propiora, pates hum esse patam. 

si Fra i poeti e generalmente ascritto efrato , detto da 1p- 
Arato ., • parco semplice poeta , e lodato da Tullio come scrittore che 

senza sapere 	di astronoinia scrisse degli astri 	versi assai belli; 
ed Prato pure ha si poco del fuoco , 	dell' estro.  e dello stile 
poetico, che mal si distingue dai filosofi verseggiatori . La sem-
plice descrizione del globo celeste , e quindi di alcuni come pro-
gnostici the forma it poets, esposta in pura e tersa dizione sotto 
una determinata misura di sillabe, forma tutto it merito poetico 

(4) 	Lib. X. cap. I. 
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dello scrittore astronomico iirato . Alquanto 'pia di frase e di 
esprdsione poetica mi. sembra di scorgere nei due libri di Ni- -  
candroOnFlasoc, o sia Dei veleni.delle bestie e dei loro rirnedj 
ed A'As)qotpp.cuot, , o sia, Dei rirnedj contro gli altri veleni 7  che 
si prendono per bocca . Ma Plutarco nondimeno (a) esclude 
della classe dei poemi le opere di Nicandro , .unitamente a quel-
le di Empedode e di Teognide , vedenclO mancarvi la poetica 
invenzione . Dalla medesima classe si potra escludere la descri-
zione della terra di Dionigi, detto. Periegete , opera pia pre- 
gevole 	ai geografi 	che 	ai 	poeti': 	come i libri 	della caccia 	e 
della pesca d' Oppiano , poeta assai posteriore . 

82 
Nicandro . 

Piet ifelicemente riuscirono in questa parte i Latini . Lucre- 83_ 
Latins. 

do fu veramente it primo , 	che recasse ad un opera filosofica 
ed istruttiva le espressioni ; le immagini 5  i pensieri , gli orna- 
menti e la sublimity della poesia . Vedonsi i principj 	dei libri 
e molti altri. tratti di-  tutta 1' opera ornati dei vezzi poetici 	e 
delle grazie delle muse , .ma talora it poeta troppo attento ad 
esporre. filosoficamente la dottrina di Epicuro , e ad istruire se-
riarnente i lettori, si dimentica -di condire gli scientifici send- 
menti di quelle dolcezze che sanno versare 	le Muse nei petti 
dei loro favoriti l  

4 
Lucrezio . 

Et quasi Musaeo dulci contingere melte 1  

coin' egli stesso promette di fare . Nei principj stessi , i quail 
sono veramente poetici , torna pia volt& alle lodi del suo du- 	• 
ce Epicuro (10 , e sembra che la sua mente , troppo timorosa 
di allontanarsi, dalla proposta mate is , altro non gli sappia sug-
gerire che le lodi del filosolo, la all dottrina vuole insegnare 
forse con pill esattezza the ad un poeta non si conviene . 

. 

Era riservato al genio del mantovano Virgilio 	it dare 	ai 
poemi didascalici quella vaghezza , quella nobilta e quei pregi 

(a) 	De awl, poet. 	 (5) 	Lib. I. III. v. VI, 

as  
T  ‘irgino . 
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che possano levare ai lettori la noja dell' istruzione col 	dolce 
solletico della poesia 1  ed arricchire it Parnasso di una cOmpo- 
sizione 	didascalica 'veramente 	poetica . 	Lo 	stile di 	Virgilio , 
conservando la chiarezza e la sempliciti che l'istruzione richie- 
de , 	sa unite 1' anima , 	it brio , 	le grazie e 	le veneri di una 
lavorata e ripulita poesia . La descrizione che fa Virgilio della 
natura, e sovente pill bella e pill piacevole che la natura stes-
sa; egli innalza le cose picciole accostandole alle grandi , egli 
personifica ed anima le cose insensibili e gli esseri 	inanimati , 
egli 	sparge largamente da per 	tutto 	le metafore , 	le iperboli 
e le figure pii energiche ; 	i suoi precetti sono brevi, rapidi, 
varj e sempre nuovi pel giro che sa for dare it poeta ; le nar-
razioni vive, le descrizioni brillanti , e tutte le parti georgiche 
felicemente disposte. Lodasi da molti come una maravigtiosa in. 
venzione del poets 1" introduzione Oa fine del quarto libro. del-
ls favola di .4risteo , come attissima a ricreare l' animo dopo 
tanta lettura di precetti e d'istruzioni. Ma a .dire il vero que-
sta 6 la parte , dove forse si potra trovare alquanto riprensibi-
le Virgilio ; troppo lunga mi sembra la favola, e non troppo 
opportunarnente ivi introdotta . 	E poi che bisogno aveva 	la 
Georgica .di 	andare in cerca di un tale allettamento ? Senza 
perdere di mira l'intrapreso argomento della coltura della cam- 
pagna , 	non si fa succedere una mirabile varieta di 	oggetti , e 
non si leva al lettore 	la noja 	che avrebbe dovuto cagionargli 
1' uniformita della materia ? 	Qual animo sonnacchioso 	non si 
risveglia 	al 	sentire quella breve e 	sugosa descrizione 	dell' Et- 
na (a) ; 

( 
. . . Ouoties Cyclopum effervere in agros 
Vidimus undantem ruptis fornacibus .iletnam, 
Flammarumque giobos 2  liquefactaque volvere saxa ! 

(a) 	Lib. 1. V. 471. CC. 

   
  



CAP. III. POESIA DIDASCALICA- 	183 

Tutu*la viva ed animata pittura del cavallo (a): 

Primus et ire viarrf, et fluvios tentare minaces 
iludet , et ignoto sese committere ponto:- 

.   tum si qua sonum procut arma dedere, , 
Stare loco nescit: micas auribu.s., et trern it artui; 
Collectumque premens volvit sub naribus- ignem: 

. 	, 
e tanti altri bellissimi passi , che frequentemente s' incontrano,  
nella Georgica, fermerebbono 1' attenzione del lettore in mez. 
zo ai tratti luminosi di un epopeja , non che nell'equabile me-
diocriti di un didascalico pOema . Con. quanta maestria non in- 
treccia 	Virgilio 	I 	precetti , 	le 	rlflessiont , 	le. descrizioni 	e 
quanto in simili componimenti pub servire 	ad unire it dilet- - 
tevole coil' utile ? 	Ma cid che pia mi rapisce nella Georgica 
e r interesse , 	che fa prendere il poeta per Ie cose che 	trat- 
ta , quantunque viii sieno ed inanimate, e poco atte a toccare 
it cuore deli' uomo. Chi non si sente agitato da giusto sdegno 
contro al crudele Noto , 	nimico deli alberi , 	del seminati e 
delle pecore? e motto piit contro le scortesi piogge e le tern-
peste 1  che vengono sul pia bello a rovinare leliete messi , ed 
a distruggere 	i 	lunghi lavori dei faticati 	buoi-, 	e che 	fanno 
piangere i rimoti boschi e le spiagge deserte ? Appena ha det- 
to it poeta che le 	pia scelte sementi degenerano col tempo, 
soggiunge con interessante riflessione (10: 

. . • • • . 	 Sic omnia fatis , In pejus ruere, ac retro sublapsa referri. 

Vuol egli che non si tocchino le tenerepiante ? Pare che muo- 

(a) Lib. III. v. 77. 	ec. 
(b) Lib. I. v. '99. 
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va. a pieta. della loro tenerezza , e che insegni colle stesse sue 
parole la delicatezza con Cul si deggiono trattare Ca): 

.elc, duin prima novis adolescit frondibus aetas; 
Parcendum teneris: et dam se laetus ad auras 
Palmes agit , laxis per purum immissus habenis 2  
Ipsa acies faith riondum tentanda, sed ands 
Carpendae rnanibus frOndes , interque legendae. 

Vuole che sieno tagliate le piante 	gia adulte ? Ecco 	finita la • 
compassione ; tutto e durezza 2  tutto rigore : 

- 	 tum denique dura 
Exerce imperia 1  et ramos compesce fluentes. 

BaSta mettere in confronto la lunga descrizione della peste di. 
Atene , che, dietro alla scoria di Tucidide ha formato Lucre-
zio CO , ed i versi che della mortality delle bestie si leggono 
nella Georgica (c) , per vedere quanto.  sia porenre l'incantesi-
rno della poesia di Virgilio , it quale ci fa prendere maggior 
interesse per le moribonde besrie, che non fa LucreT,i9 per gli 
uomini the tanto pill dappresso ci toccano . Ma troppo diffici-
le, impress sarebbe it voler rilevare tutti i bei pregi della Geor- 
•gica, mentre appena si trovera un verso , non che una pagina 
che parecchi non ne contenga . Come sperare di poter fregiare 
delle dovute lodi soltanto le singolari doti della versificazione, se 
non si possono abbastanza conoscere , ed ogni volta che si leg- 
ge quella divina opera, se ne scoprono delle 	{move ? 	Nessun 
poeta antico o moderno ha - condotta a tanta perfezione 1' arte 
di verseggiare , come ha fatto it gran maestro 	Virgilio: 	ma 
Virgilio in questo punto e nella Georgica a se medesimo su-
periore . Il dotto e bizzarro 4rduino fonds in gran parte St 

(a) 	Lib. II. v.362. 	 (b) 	eib. VI. 	 (c) 	Lib. III. 
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cio- la strana sua pretensione di far' passare per apocrifa •17Eitic!i- \'; 4',  .,-..-. • 
de die, trovandosi 	tanta superiority 'xi' ella 	versificazione 	delta '1.1:'1:'.fg5_ 
Georgicci, non pare a lui pOssibile ehe sieno venuti dalla me- 
desima mano 1' uno e P altro - poema . In 	somma la .Georgica 
di Virgilio è sum' ati dal. savj . critici la pia- eccellente 	e 'finita . 
opera nel suo genere di num la poesta .  

Contemporaneo di- Virgilio, -  bench alquanro.'forse a.' lui 
posteriore -, 	fu Manilio , it quale con nitidezza ed eleganza , 
ma con- poco spirito e . ,ftioco , 	e 	senza i vezzi 	e gli abbelli- 
menti poetici., - scrisse i suoi libri di 	astronomia . • Egli stesso 1  
cercando ,forse un onesta.  scusa alla fredda nudity dei suoi ver- 
si , si protests 	che 	la "sua materia ricusa gli 'ornamenti_ dello 
stile ., eontentandosi . solamente della semplice - esposizione : 	' 	• 

Man8ilio . 

Ornari res ipso • negat 1  cantenta doceri (a). , 
, 	 • 	- 

Ma dovea Manilio. distinguere Of ornamenti ricercati e postic- • 
6 dai convenienti ed opportuni . Certo. che un tempio mal tom- 
porterebbe i fregi 	di un.  teatrO : ma it valente architetto,sa . ve;- 
stirlo 	di 	quegli- ornamenti che si. confannoa alla maesta della 
fabbrica : e Manillo poteva -  bene osservare.quanto riccamente 
avesse Ornata. Virgilio la sua Georgica,_senza che la materia 
se ne risentisse ., Ma nondimeno. .non e talmente privo Manilla 
delle grazie poeticlae ; che non possa venire in, competenza con , 

, 

4rato, e .restarne' a mio giudizio vincitore. A. gild tempi Gra-' 
do Falisco diede •nel 	silo Cynegeticoli un., poerna didascalico .. 
intorno alla caccia the si fa col cani ,, it 	quale 'non. ,6 .molto ' 
degno - del.bucin lecolo in cui fo scritto . 	. • 	i 

Pitt mime si 6 fatto Ovidia coi suoi .libri De ,arte aman- ovtios  
di, e De rernedio amoris che al genere didascalico si aspetta- ., 
no , Ma lasciando stare che la .materia :non era da trattarsi da 

• 

Tomo 11, 	 a a 
(4) 	Lib. .111. 
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un tavio ,-poeta , la troppa fecondita, delPingegno di Ovidib re-
ca-pregiudizio ' alla vera, bellezia deic suoi poemi . Se vuoi egli 
rischiarare-  qualche suo detto cogli esempj della favola o della 
storia , non si contenta di uno soltanto , ma ne adduce tre o 
quattro : se ad ,altri poeti basta una similitudine, Ovidio l'e pro- 
duce di un tratto parecehie", 	c le ,,idee medesime che, ha pre- 
poste in un modo , 	le presenta sotto varj aspetti; 	ed in ogni 

- cosa troppo si lascia condurre ' della sua facile vena . 'I .Fasti , 
benche in un genere diverso , possono appartenere ugualmente 
alla didascalica poesia ; 	ed i Fasti pure fanno vedere che O. 
vidio non , sa serbare una prudente economia , ma da per tutto 
sparge con larga mano le ricchezze del silo ingegno . Alquan- 
to posteriormente compose Nemesiarto alcuni poemi su la pe. 	- 
sca , su ia caccia e su la nautica , 	e fece • vedere che rimane-
va ancOra qualche reliquid del gusto dei buoni tempi di Ro-
ma'. Non cosi fece Q. Sereno Sammonico nel ,suo poema su 
la medicina che poco ha di poetico . Non cosi altri poeti po- 
steriori i 	quail. ; volerido comporre poemi didascalici 1 	appena 
conservarono qualche vestigio di poesia e di lariniti . 

88 yracastoro . . Pia felicemente sono ziasciti i moderni autori , • che dopo 
it rifiorimento )delle 'lettere si. sono 	impiegati 	ad illustrire la • 

• 

- 

139 	' 

	

Rapin . 	. 

poesia . 'A chi lion •t nota.  la Sifii/ide 'del .Fracast6ro' che tan- 
to illustre e famosa. ha reso,  il;suo Home.?. .IL FraCasidro , 	di- 
ce Algarotalpoliiido di quel: poema, -e _forse it solo tra ino-
derni , che in turi,  opera 'di qualche lunghezza ha saputo trova- 
re r imbocchtural  della ' tromba latina '. 	Cosi averse 	scelto 	un 
argomento, pill .aegno dell' elegante suo stile ! 	Le. schifose im- 
magini che la mdteria presenta, 	per ' quanto '.inorate vengano 
dal poeta , non possono fare -troppo` grata impressione nelrani- 
mo di tin clilicato lettore- - Questo difetto ha schivato saviamen-_ 
to il. Rapin• ,,i1 quale ha preso a cantare arbori e Eori , giar- 
dini e boschetti , 	fonti e hascelli , • e le rnaterie pid ridenti e 
pik amene , Ma it ,Rapin , per, isfuggire la troppo secca aridity 
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del precetti, e incorso nell'opposto vizi() di sciverchiamente: di- 
vagat'si in favole ed in episodici 	ornamenti 1 	e , colle . gaje sup 
narrazioni , e collo stile plit fiorito che nobile e sodo , 	ha fel- 
so it suo poemetto pia !ornigliante alle Metamorfosi di Ovi. 
dio che alla Georgica di Virgilio , che '-avrebbe dovuto prep, 
d'ere per mddello . I Francesi non cevano di magnificare la la-
tina eleganza del Rapin negli Orti; ma aicuni vogliono I  non  
senza fondamento , che gli si deggia in questa parte antipme 
it Vaniere nella Villa; anzi, posrtano si: avant'. la Toro preten- 
sione sopra questo, che *non temono di mettelo allato' di Vir, 
glib°, nella Georkica. Io non:• ardire, di negare ne all' uno ne 
all'altro di quei poemi le ben meritate lodi di lingua e di poe,. 
sia. latina 1 	e ' dar6 ,in questa parte senza, difficolta la preferen- 
za al Vaniere Copra il Rapin; ma clir6 nondimeno ,- che chi 
abbia avvezzato l' orecchio al tuono, roman() , 	desiderea nella 
versificazione francese quella totiora e grave cadenza del metro 
che rende si dilettevole ed armoniosa la romans, la quale ban-
no saputo pill cogliere generalmente gl? Italiani 'moderni che .1 

, 	''`) N anLere , 

Francesi ; 'e tratter4 di letteraria bestetnmia it temerario ardi-
re di chi voglia agguagliare it Vaniere coll'impareggiabile Vir-• 

9
. 
 i 

 

gi110 . 11 Bramog introdusse un nuovo gusto in questa sorta di 
poemetti col suo grazioso componimento intorno all'art•e di- fa- 
re i vetri . Con mitologiche favolette , piene di. allegorje 	e 	di 

Brumoy.  . 

"allusioni , tratta egli di yule composizioni del vetro , e forma 
un- poethetto che ha •  non meno dell' epico andaminto che del 
didascalico . gell'Italia 1  fra i varj poemi.didascalici latini della 
fine del passato secolo e del principio del presente , si distill- 

, 

- 	92 	. 

sero la Nautica del' Giannetasio , la BOtanica del Savastano, 
ed i poemetti de-I teva. Posteriormente it Noceti ne scrisse 
du,e,, l' uno dell' II:ide, 6 I' al tro7 dell' 4arora toreale , i quali 
pieni , corn' essi sono , degli spiriti non che , delle frasi di Vir-
gin° ; regnant) sul moderno Parnasso latino, in compagnia. Bella.  

.sGav'a'isnti!iento"I°e1 
a"ri 	ltilian" 

Sifillide. Due opere di maggior lena ci ha date in" questo se, 
a a 2 
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poli9diac. colo la didascalica poesia . Il Polignac nell' /Intilucrezio intra-

prese --con nobile ardire una 'compiuta confutazione..del sistema 
di. Epicurb , esposto si vantaggiosamente da Lucrezio , passando 
.quindi a spiegare ed illustrare la dottrina filosofica del Carte-
sio'; e merita somme lodi per lo Stile -elegante e facile, per 
la chiarezza e per. gli ojnamenti che ha saputo recare ad una. 
si difficile ' ed= aspra'materia . 	S' egli 	non ha 	potuto giugnere 
all' energia ed alla forza dell'espressione del suo avversario , lo 
ha certamente superato nella scelta della dottrina . e -puo di-
re con mita cia che dice : 

.E!oquio vic.  ti 2  re-  vincimus ipsa. 	• 
. 	 , . 

s94y . 	- Pia si accosta alla gravity e posatezza di Luceezio lo Stag , n- 
yule dopo avere,  elegantemente 	spiegata la Cartesiana filoso- 
fia , 	mettendosi 	ad un pill arduo cimento di esporre in versi 
la Newtoniana , 	senza cercare 	altri abbellimenti 	che la giu- 
Stezza 	e 	la forza delle . parole, 	e la cadenza 	deli versi , si fa 
leggere- con piacere in materie si astruse , e gode del singola-
rissimo vanto di avere assoggettata la poesia a tutta 1' esattez- 
za e 	precisione delle matematiche dimostrazioni. Lascio• i fa- 
mosi poemi su la pittura del du .Fresnoy e del Marsy ; lascio 
i poemi astronomici del Voscovich , che. sono stati applauditi e 
tradotti dalle nazioni straniere ; e lascio varj altri poemi dida- 
scalici latini , che hanno ottenuta non poca lode : gli or men- 
tovati possono bastare a far vedere come siasi conservato fino 

. ai. nostri' di it gusto latino nella didascalica poesia . 
95 	• — Le lingua, volgari non vogliono punto cedere Oa ,Latina 

Li1 :"Igui  nella cblrura della didascalica poesia . Metre 1' Italia nel seco- 
lo decimosesto faceva plauso ai poemi didascalici dei suoi scxjt- 

Ala ,96„,„„i  tori latini , sorsero l' sellamaruti ed it Rucellai- a procurare al- " 
c Rucellai. la i 	poesia italiana quel lustro`, 	con 	cui 	aveva ornata Virgilio 
. la latina . Ala 1' illamanni si acquisto lode assai maggiore col- 
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la sua Cativatione che it Rucellai•colle ilpi. I suoi versi so-. 
nori l' armoniosi e pieni, le graziose rivolte e. le riflessioni giu-
ste ed opportune tengono sempre. viva e risvegliata 1' attenzio-
ne dei leggitori . Alquanto troppo lunghe possono 'sembrare le 
digressioni ;. ma sono pur belle quelte lodi del re di Francia 
Francesco, si naturalmente innestate a tempo in piit luoghi ; 
quell! elogio del comodo e 	tranquillo agricoltore• (a) ; quella 
descrizione del tristo passagAp dall'eta d'oro alle altre ea (b), , 
e parecchie altre lodevoli digressioni . Il Rucellai si e forma-
to , come 1' Allamanni , sull' esemp' io del gran Virgilio; ma 6 
rimasto assai inferiore non solo al maestro Virgilio , ma all"--4- 
lamanni eziandio . Fra 1. buoni versi del Rucellai non pochi se 
ne veggono trascurati 	e negletti ; studiate sono molte- sue ii- 
-flessioni , 	e 	le 	cligressioni poco feliceniente-  introdotte . 	Come 
mai dal descrivere due sorti di re nelle api. volgersi 	a lodare 
i cardinali , 	che avevano eletto papa_ Clemente VII. '.Z-  Che 
gran lode si da a quest° papa col. dirgli , che 11 mormorar del 
le ilpi non mai potrebbe celebrare le sue diuine - laudi7 Qual . somiglianza fr a it lavoro delle api e quel dei ciClopi , 	che 	si 

lungamente distende ii poeta per farne fra _essi -comparazione? • 
Cedono dunque . senza contrasto le •dpi del Rucellai alla Col, 
tivaVone dell' dlamanni ; e quest° poema dell' dIginanni do-
vra stimarsi it primo componimentb didascalico yeramente poe-
tic° delle lingue volgail . I poeti italiani hanno anche in que- 
sts secolo mostrato particolar- affezione. ai rustici soggetti , 	ed 
i soli Veronesi hanno preso ad illustrare i gelsi , i bathi da se-. 
ta 1  la coltivazione dei monti, ed altre tali materie; che harms. 
eccitata la lord vena poetica . Ma si e.acquistato'_fra tutti mag-
glare celebrity La,,coltivalione del riso dello .Spoluerini_; poe- 
ma 	he net iuo genere si fa distinguere dalle molt; didascalir. 
che - composizioni prodotte. nel -secol nostro dall'italiana poeSia. 

(a) 	Lib. I. 	 (A) 	Lib. IL 
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97 Spaglluoli • Alquanto posteriormente all'4Iamanni ed al Rucellai fib-

rirono i buoni poeti didascalici della Spagna . Il Lampillcis rin-
traccia vetustissimi poemi spagnuoli nel Tesoro del re 4Ifall-
so X., nell' 4rte poetica del catalano Raimondo Vidal di Be-
sala -, nella , Gaja scierqa del marchese di Villena ed in altre 
antiche 	composizioni spagnuole , e fa vedere quanto sia fiorita 
in quella nazione la didascalica poesia . Noi , secondo I istitu- , 

- to della nostra opera , accennererpo soltanto quelli che , venuti 
a maggior perfezione , shanno potuto contribuire di pia -ai pro+ 
gressi della, for arte . 	Fra'questi -deve avere it suo luogo it 

8
fa- 

Lope di \fen. MOSO Lope de Vega, it quale ad ogni classe di poesia ha ste- 
. sa coraggiosamente la facile .e destra sua mano. L' arte nuova 

e una nuova arte poetica di Lope, nella quale se i precetti 
non hanno qualche volta. la giustezza e la veria di quelli Ai 
OraKio e di Boileau, lo stile peril e sempre fluido ed elegan.. 
to . A questa classe si puO parimente riferire it Secol d'oro del 
medesimo Lope , poema descrittivo, che potrebbe darsi it van- 
to di avere di piii 	di un 	secolo 	preceduto 	tanti altri poemi 
dello stesso genere, che sono.poi venuti alla luce . 	Di un al- 
'tra specie: e it suo 4lloro di 4pollo ; ma puO pure apparte-
nere alla , didascalica, poiche facendo 1' autore una critics rivi-
sta dei poeti spagnuoli, unisce i precetti cogli esempj , e. for-
ma un poema gssai plit utile e pia istruttivo che la, stessa sua 
4rte nuova . Contemporaneo di Lope fu Giovanni de la Cue-
va , autore di un arte poetica assai savia e sot-tile, sebben man-
cante di poesia. Pia poetico e piii istruttivo e stato it Casca-
les nelle sue tavole , le quali erano forse a quei tempi la mi- 
glior. arte poetica che ,avessero 	le lingue volgari . 	Ma 	bisogna 	• 
pur confessare , 	che froppo sono imperfette tutte queste arti 
poetiche , perche posiano bra meritare i nostri riguardi . , 	. 

99 . A pitl ardua impresa si accinse nella sua Selva rnilitdre e 
Reboiledo . ' politica it Conte di Rebolledo , it quale voile ridurre 	in poe- 

sia tutta .la. scienza militare 	e 	politica . Non mancano al Re- 

   
  



CAP. III. POESIA DIDASCALICA 	19r 
bolledo spiriti poetici , 6' egli ha Iasciato di quando in quan-
do vedere net suo lung& poema ; ma pieno della gravita della 
materia sembra essersi climentiCato di cercarvi quegli ornamen-
ti che richiede la poesia , lusingandosi , coed dice ,the possa 
patrocinare lo stile la grave austerity.  della 	materia . Oltre di 
che troppo tninutamente e con troppa esattezza discende a . trat-, 

' 	tare il suo assunto , per poterlo abbellire colle poetiche gra- 
zie ; 	che *la linea di difesa non avanzi iI tiro del moschetto ; 
che gli angoli non sieno di piZt .  di novanta gradi , 	ne di me- 
no di -sessanta ; 	che il muro si.no al cordone sia di mattoni „ 
e tali altre regole, e I nomi e i mestieri desergenti , de'prov-
veditori , dei medici', dei chirurgi; dei barbieri, dei cappella- 
ni , 	e 	tante picciole specifiCazioni non bene si confanno-colla 
rapidia e leggiadria. , e colla nobile dignity del poema . Non 
ego cuncta meiS amplecti versibus opto ,- diceva da quel gran 
maestro ch' egli era Virgilio . Se .il: Rebolledo avesse potuto 
prolungare .i suoi anni fino a questi tempi , avrebbe 	imparata 
dal gran Federigo , non meno filosofo che poeta , la parsimo-
nia e la moderazione con cui dovevano inaneggiarsi in un poe-
ma tali. materie . Ma nondimeno 1' eleganza e la chiarezza con 
cui it Rebolledo ha trattato quel difficile assunto, e la vaghezza 
che ha procurato di dare ai precetti.cogli esempj antichi .e mo- 
derni 1 	e Ia fluidity, 	e 	Ia gravita della versificazione 	di 	alcuni 
tratti del poemh 1 	gli. danno diritto ad occupare unIuogo di- 
stinto fra i mold Spagnuoli che si dedicarono a . coltivare Ia . 
didascalica poesia . 

Ma ne it Rebolledo, ne il Vega, ne verun altro` poeta 
di 	quella .nazi,one 	e 	giunto in *questa parte all' eccellenza del 

cesig„ . 

Cespedes nel suo poema Delia Pittura . Uno stile colorito ed 

..00k4lito,  con signifikanti epiteti e vive immagini ; -una' rlimpida 
e4 armoniosa versificazione, gli opportuni richiami della favola 
e della ,storia , 	I precetti brevi e -sposti con poetica espressio- 
ne , le -pitture Parlanti , le interessanti e.spontanee digressioni, 
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e mine *poetiche bellezze rendono it poema della' Pittura del 
Cespedes uno dei piet lodevoli 	componimenti 	della didasCalica 
poesia . Parla egli delle tinte della pittura , e con volo poeti- 
co s' innalza all' eternity. , scorre le citta ed 	i 	regni distrutti 2  
Troja , Cartagine , Roma, Sagunto, Achille, Enea ed altri gran-
di e nobili soggetti , per tornare poi all'immortalitl, che dan-
no le tinte della pittura . Le regole del disegno eccitano it suo 
estro a prorompere nelle lodi 	di Michelagnolo e della gran- 
diosa sua opera del Vaticano . La pittura del cavallo affatto Fir• 
giliana richiama alla sua mente it Cillaro , i cavalli di Nate 
ed altri cavalli antichi , 	ed it Cigno volante del suo signore 
it marchese di. Priego , a cui tesse un breve e sugoso elogio. 
In somMa it Cespedes ha 	arricchito 	it Parnasso spagnuolo di 
un poema della Pittura , che non cede alla Coltivatione dell' 
iilamanni, e che vad riporsi fra i classici coMponimenti della 
didascalica poesia . 

Jo. tralascio molti poemetti di 4rzdrea Rey difrtieda, di 

- 

Francesco di Guzman e di al tri parecchi , che prima e dopo. 
del Cespedes didascalici argomenti trattarono ,. ma che posso-
no dopo lui restare dimenticati senza molt() discapito della poe-
sia ;, e vengo soltanto ad accennare it poema Della Musica 

TOT 
Yriaqe . dell'Yriarte , .che ha riportati gli applausi di tutta la colta Eu- 

ropa . La facility a la nettezza, nel• trattare una 	sl difficile ma- 
teria , 	I' use moderato della mitologia "Le„ similitudini chiare l  
gli episodj , le ingegnose finzioni , 	la purita ed eleganza della 
lingua , fanno giuste le - lodi che si rendono a quel poema . Se 
1' Yriarte a tanti pregi avesse unito maggiore ritenutezza null' 
usare le voci tecniche , e certe parole, le qualie  benche pure 
affitto e 	legittime , 	sembrano 	mat convenienti 'al 	linguaggio 
poetico ; 	se 	nella 	sposizione 	della don/ilia fosse states pi).,so- 
brio senza discendere a minute 	e -recondite 'notizie , 	piii pro; 
prie di un matematico trattato che di una poetica composizio- 
ne ; se lo-  stile fosse pit'a ornato e sostenuto e piii distante dal- 
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la prosaica facility , it poema, della .  Musica occuperebbe ono- 
rato e distinto posto fra i pla celebrati 	poemi 	dei 	nostril.  d1". 
Ma nondimeno dovr1 sempre 'stimarsi quel poema una delle mi-
gliori produzioni delta moderns poesia' di quella nazione . Nel-
la quale pure ci ha dato pOsteriormente it Reson de Silva un 
poema assai bello•Della Pittura. 

, 	. . 	Se 1' Italia e la Spagna 	portano 	il 	vanto 	di avere 'prirna ' ' _ t;2  
% 

delle altre nazioni coltivata la, didascalica poesia , 'd'uopb e non' 
i :rit11CeS/ a 

 

pertanto che dieno la 'mano alio. Francia nell'affinamento e net- 
la perfezione della medesima: ne P illamanni , ,ne it Rucellai, 
ne H Cespedes , ne -I'Yriarte , ne quanti Italiani e• Spagnuoli 
fibrirono in questa parte, non possono contrabbilanciare it me: 

' 

rito del Boileau . L' 3rte poetica di questo illUstre francese` 6 
it codice moderno del buon gusto non solo nella poesia , 'ma  
in tuna la bella letteratura . 11 Piano generale di tutto it poe-; 
ma ed it particolare di ciascun libro , tutto 	e 	ideato con sa-: 

 13011°L.—  

iiezza e con giudizio , e condotto con maestrevoie economia ; 
con -metodo e regolarita..Egli sal.  dare variety 	e 	piacevolezia 
ad una materia monotony ed uniforme ; eglisa tinire le 'descri= 
zioni e le leggi , gli esempj ed i precetti ; 	egli ha 	it talentd 
di ornare rum rd' immagini e di. figure , 	e di spargere i foil 
dell' immaginazione sull'aridita di una poetica legislazione. Trat-: 
to alle 	volte 	critiche 	questioni , 'ma --con. reggiadria 	poetica , 
senza la menoma ombra di pedantismo ; 	senza abbassarsi a* 
troppo picciole e minute;  regole , mette in tal punto di vista i 
generali precetti , che facilmente vi ravvisa it lettbre ogni par-
ticolarita . Se talvolta adopera parole tecniche , procura ,di CO:._ 

.prirle con un ,epiteto o con citialche ornamento , che le rends'  
pia 	tollerabili ai dilicati lettori . Discende un 	po' minutamente' 

. 	.F.A,* ciole leggi parlando del sonetto (a), ma le mette in bocci 
i il, n dio bizzarro, onde perdono la stticch-evolezza.  e la mole- 

TOM. -.11. 	 b b 	• 
• (a) Ch.U. 
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stia , acquistando in vece grazia e diletto . Ma il merito singo-
laredel Boileau e quel giro-  luminoso -ch' egli ,  sa dare al suoi 
precetti , uncle li rende nuovi e veramente istruttivi , 	e quell' 
aria. piccante che li fa ricevere con piacere , e ritenere con fa- 
cility nell' animo dei lettori . 	L' Alamanni ci porge nobili ver- 
si , e il Cespedes ci da belle stanze ; ma questo ,fa soltanto che 
si-  leggano con, diletto i 	low poemi , non che s' imprimano 
nella nostra mente i loro precetti . Solo il Boileau ha 	saputo 
presentare si nette 	e 'brillanti ; 	si forti ed espressive le osser- 
vazioni e le leggi , che non possono cancellarsi dall'anitrio del 
dotti lettori, e piii risakano per servire di guida a chi deside-
ra scrivere con accuratezza e finezza di gusto. Tutti quest; bei 

. pregi si rendono' pia commendevoli per 'una lavoratissima ver-
sificazione , armoniosa e sonora*, e per , l'incantesimo di un leg- 
giadro 	e 	correttissimo stile . E tutto ,questo ci fa conchiudere 
fondatamente , che 1'Arte poetica dell'OraTio francese e il p14 
perfetto, Componimento didascalico della moderna poesia .• 

tN. Di un nuovo genere pue in qualche.modo riputarsi il poe- 
Racine.. ma della Religione del _giovine Racine . I poeti didascalici scris- 

• sero comunemente sopra materie , the tutte si contenevano in 
precetti ed in descrizioni , senza che fosse d' uopo di ,convin- 
cere 1' intelletto , ne di muovere la volonta . 	Sorse finalmente 
il Racidi, il quake nato da un padre poeta , the abbandond 
la, poesia per un eccessivo rispetto della religione , ha fatto che 
la stessa poesia serva al lustro ed all' onore _della religione , e 
si e dedicato- a tiattare materie , che abbisognano di ()manna- _ 

. ti poetici 	per. toccare_ il cuore 	dei lettori , 	e di prove sensi- 
bill 	e 	vigorose per convincere 1' intelletto . 	Il 	primo poema, 
,chlegli diede alla luce , e Della GraTia , 	dove il poeta tratta 
e dello stato d' innocenza ; e della caduta dell' tiomo , e della 
necessity di un riparatore , 	e della venuta 	di Gesa Cristo , e 
.della forza della sua grazia , e dell' oscuro mistero della prede-
stinazione . Materie sono queste troppo spinose e malagevoli a 
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maneggiarsi : 	la 	religione 	e le lettere si risentono ancora dei 
funesli danni , the hanno loro recati le sanguinose battaglic dei 
teologi intorno a tali questioni. Un poeta e glovane poeta, che 
ne possedeva bene la materia , per pensarne con aggiustatezza, 
ne aveva ancora acquistato .gran dominio della poesia, per ren-
dcre poeticamente i suoi pensieri calla dovuta esattezza , non 
poteva lusingarsi di scrivere un poema, che contentasse i teo- 
logi ed i poeti . Infatti quel poernetto non 	e andato al genio 
ne degli uni , ne degli altri ; ai poeti 6 sembrato pia teologi-
co che poetic° , ai teologi , ne teologico , ne_poetico . Noi la-
sciando dx parte it teologico , non possi-arno approvare la con- 
dotta del poema , 	e meno ancora 1' aricliti 	della dizione , 	la 
monotonia dei versi e la prosaica semplicita dello stile . Vesi-
stenza di Dio , e le ragioni che inducono- 1' animb a credere la 
verita della nostra religione , sono materie meno astruse e re- 
condite, 	e ph) facili 	a 	trattarsi da un poeta : 	ed it Racine, 
quando si accinse 	ad 	illustrarle , 	era 	diventato 	piet 	libero 	e 
franco nel verseggiare , ed aveva acquistato piit spirito 	e ner- 
bo in poesia . Le 	ragioni che it poeta adduce per provare it 
suo intent° , sono sempre popolari e sensibili , ed egli procura 
variarle _di modo , che presentino da per,tutto nuove immagini 
al- lettore , 	e 	trattengano 	con piacere la curiosa sua attenzio- 

- ne. Lo-stile facile e fluido , copioso e ricco, la dizione elegan- 
te 	c 	nobile 1  it verso sonoro ed armonioso , tutto corre con 
soave rapidita C .maestoso decoro . Ed it poema della Religio- 
ne , benche infiriore 	all' /Italia ed alla Fe:dra , sara sempre 
nondimeno degno parto di un figlio del gran Racine..Un altro 
poema della r,eligione 	e 	venuto posteriormente alla luce , 	de- 
gno di particolare rimembranza per r illustre nome dell' auto- 

0  
.44: eminentissimo Bernis . Ma questo prendendosi a vendica- 
re la religione delle yarie classi der suoi impugnatori , 	ne, di-
dascalico si pia dire propriamente , ne epico ) . e tuttoche in 

b b 2 

ternt . 
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varj luoghi risplenda con tratti eccellenti di nobile poesia , non 
e sembrato. ai  critici • abbastanza poetic° -. 	- 	.  

la) Io non so perche 	venga 	collocato Voltaire nella classe Voitaire. 
dei poeti didascaliei , non, avendo ,scritto alcun poema che ye- 
ramente dir si possa didascalico ; .re 	motto meno perche vo- 

, gliasi ,riguardare il - suo poema sopra La Legge. naturale come 
it capo d' opera di questo genere, di poesia, e come il pia bel-
lo scritto poetico dell'autore . Che sodezza ,, che novita , o die 
altro pregio di dottrina , che forza , sublimita od-  eleganza 	di 
stile , qual I2ellezza finalmente si ritrova in quel picciolo poe-
mettO, che gli possa meritare qualche onorevole distinzione ? 
Con' pitl ragione , dovra annoverarsi fra i didascaliei poeti ii re 

107 
Federigo re di filosofo • Federigo 	il- quale poco amante 'della patriotica poesia , 
Prussia. 

ha voluto onorare colle sue 'composizioni la ftancese , e mae- 
. stro Dell' 4irte della guerra si e accinto ad insegnarla in un 

• regolato poema . Il piano , la condotta , 	la' variety , 	la dottri- 
na , 	e 	cio che deriva dall' ingegno del poeta merita 1' appro- 

- vazione degl' intendenti : sarebbe un imprudente inconsiderazio-
ne pretendere da un re guerriero tutti i pregi dello stile e Bel-
la versificazione ,. i quali esigono un con tinuato esercizio ed nna 
nojosissima lima . Le muse • francesi potranno andare superb& di * 

• vedere un monarca di Prussia, .che carico delle palme di Mar- 
'te aspira alla gjoria, di cogliere un ramo del loro allori . Il poe- 

3108 
Dorat . ma Della DeclamRione del Dorat si e acquistata piia fania 

. 	• che , .a mio giudizio ,' non :merita . Per quanto egli siasi racco- 
mandato alla musa , 	che sostenesse il. suo 	volo 	e 	riscaldasse i 
suoi spiriti , 	e colla variety presiedesSe ai suoi ,scritti , 	sembra 
che non 	abbia potuto ottenere 	da essa 	la richiesta 	grazia . 	Il 
suo volo non e ben sostenuto , poiche appena egli incomincia 
a levarlo , 	si abbandona tosto alla sua 	mediocriti : 	lo 	spi4tp 
non pare mai motto accesa ; e fiata la sua opera non e certa-
mente diretta -dalla'varieta . Egli chiarna a sua difesa l'esempio 
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del Boileau (a), 	e quest' esempio sara forse la sua rnaggior 
condinua . La pittura e un argomento ben degno di occupare 
it soave ant° Bella pOesia ; ed i Francesi: di questo secolo han- 
no mostrato particolare diletto in trattare tale 	mateda . 	Fino 
dalla meti del. passato secolo ne scrisse du. Freshoy un poema. Da 17s.noy 
iatino , che fu .assai lodato dentrd e fuori di Fraficia ; un altro, 
pill poetico e pia ameno ne ha composto in questo secolo nel 
medesimo idioma du Marsy; e oltre di questo .celebri sono i 

e du Marsy .  

• 
due poemi francesi della pittUra di Watelet e di Le .1Wierre'. . 	wititTe.7et. 
Amendue quest poeti mostrano di avere avuta presente P.drte 
poetica del Boileau nella- composizione del ,  loro poema : 	ma 
quanto 	sono 	restati _lontani 	dal 	giugnere 	adQ.  uguagliarla 1 	Il 
Watelet ha preferito. troppo , com'egli dice 1  l'utile aridity dei 
concisi precetti alle grazie dello stile (b). 	Lascio 	la sua dot- 
trina sull' anatomia nella pittura , sulla invenzione pittoresca e 

- poetica , e su varj .altri punti .clidascalici -  che non tutti vorran- 
no approvare ; lascio 	i 	tratti inutili , le digressioni inopportu- 
ne ; 	e diro solamente che i difetti dello 'stile, 	i- versi 	bassi e 
disarmonici , ineleganti ed oscuri , lo undone,  troppo differen- 

liT 
te• dall' eseniplare Boileau. Le Mierre 	pia farnoso poeta del Le Mierre. 

Watelet., prende da lui mold precetti e molti pensieri , senz' - 
avere la destrezza di meglio abbellirli cogli ornamenti della poe- 
sia .` Per volere unire molte idee , e restringere in poche parole 
molte cose , riescono, aspri e duri i suoi versi ; ialc'uni concetti 
spiritosi , 	ed alCune 	gonfie espressioni in mezzo al tratti bassi 
e prosaici , 	i passaggi improvvisi 	e 	non preparati 1  colle apo- 
strofi , colle ipotiposi 1  e con altre figure .inopportune ed inas-
pettate rendorp violento , involuto , molesto -e nojoso lo stile di 
quel, poema ; .tuttoche da alcuni tratti sublirni e nobili , 	fluid' ' 

, 

. 

.>.s.)1.4turali mostri I' autore.  di -non essere privo di qualche vena 
poetica . 	II 	medesimo le Mierre 	ha posteriormente compost° .  
un altro pia vasto poema Dei Fasti in sedici canti , it quale 

(a) 	Rep. i me Lett. -ecr._etc. 	. 	(b) 	Ch. U. 	- 
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non ha ottenuto tanto applauso tlai suoi nazionali; 	quanto ne 
aveva goduto quello Della Pittura (a) : Potra forse 	trbvarsi 
nei Fasti maggiore originality, , 	e• pia novita nell' iavenzione : 
sebbene vi sono tanti frivoli, e puerili soggetti , si prendono al 
tri si da lontano 2  e vengono si violentemente stiracchiati , che 
provano poco felice la fecondita del poeta nella invenzione , .0 

- poca finezza di giudizio nella scelta dell' argomento . Ma peg- 
gio si sta , a mio parere , 	in quel poema- la parte de110 stile, 
con said da uno in altro soggetto , 	senza farvi veruno appa- 
recchiamento , con isconnessione e slegamento d' idee, e con 
varie espressioni strane 	e bizzarre , 	che sembreranno forse ad 
alcuni amatori del nuovo gusto belle e sublimi ; ma sarebbono 
certamente state condannate dal 	sano giudiziO del Boileau e 
del Racine, i veri maestri della francese poesia. 

II2 I poemi di Dorat e di Le Ylierre -coronati di efimeri allo- 
De-Line . 

. 
ri cederono la palma a quello Dei giardini del De-Lille , che 
si vidde tosto onorato dalle gloriose gare de' nazionali, che in 
varie -guise in pia e pia edizioni lo diedero alla Luce , e degli 
esteri che voller6 farselo proprio colle molte traduzioni 	ingle- 
si , italiane , tedesche e d'altre nazioni, 	tutti contribuendo coi 
loro elogj a procurargli 1' immortality . Lo studio che dove fa- 
-re it De-Lille per darci la traduzione francese della Georgica 
di Virgilio , pote ispirargli il fino gusto , ed alcune delle sin-
golarissime doti , che fanno e faranno sempre del suo originale 
i7irgilio, -le delizie della colta posterita . E in fatti egli ha sa- 
puto schivare la durezza e dissonanza dei versi , 	1' affettazione 
di spirit° , la vana gonfiezza , e molti vizj che put troppo de-
formano la poesia dei nostri di , e formarsi un Flegante ed ar- 

. 	monica. versificazione , e darci leggiadre ed amene descrizioni , 
e bellissimi tratti poetici . Ma non so non pertanto , 	se ;.us..t.4 

- la condotta del poema gli potra meritare gli elogj , the si lar- • 
.gamente gli sono stati dispensati . Quei lunghi passeggi pe,var. 

(a) 	VcJi Journal Encycl. Sept. 1779. 
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dini di Francia, d' Inghil terra , 	di Polonia , 	di Spagna , 	della- 
Cina , di tutto it mondo 5  quei salti improvvisi a certosini, 	a. 
trappensi , a Versailles., a La Valiere , alla Monte:pan, a 
Valchiusa , al Petrarca e. alla sua Laura , a Rackivil 5  a Cook 2  
ad ilbdolonimo, 	e 	a 	tanti altri . oggetti 	che it lettore. non si 
aspettava , le troppo frequenti ,' e alle volte troppo lunghe de-, 
scrizioni di una rosa , di un albero, dell' uomo,' di un mad- 
gno , e di mille altre cose non lasciano luogo per - trattarvi di- 
dascalicamente dei giardini , 	e dopo letti tutsi qualtro i 	canti 
di quel poema , non si sa che si 'voglia ' .il poeta nei snoi giar-
dini .- 11 difetto medesimo scorgesi nen' altro suo poema, inti-
tolato L' uomo dei camp! , o le Georgiche Francesi. Il titolo 
dell' uomo dei camp! non ci mostra assai chiaramente quale sia 
lo.scopo del poeta , se voglia descrivere un contadino , o un 
cittadino dimorante nella tampagna_ fuori della- citta , 	ovvero 
un uomo che attende alla coltura dei suoi campi ; e l'aggiun-
to titolo di Georgiche Francesi sembra determiarlo a quest' 
ultimo ;Pe che _it poema debba contenere pei Francesi la coltu-
ra dei Toro campi , come quello di Virgilio insegnava la loro 
ai Romani . Ma leggendo it poema- sempre pia, si resta indeci-
so ; perche or si parla ad un uomo che ritirato in un villag- 
gio della campagna , 	gode della compagnia del -parrot°, 	del 
maestro di scnola , dei giuochi dei fanciulli , e di altri villerec- 
CI divertimenti , 	or 	si rivolge all' agricoltore , 	or al naturali- 
sta , e al botanic° , e finalmente si ,clanno lezioni al poeta . Se 
in questo non si presentano tratti si luminosi come nel poema 
Dei giardini , sempre per° spiccano de' bei versi , e ii De-Lil-
le si fa semprae conoscere un poeta . Pia, ancora viene soggetto 
alla critica altro posteriore poema del medesimo intitolato Del- 
la compassiorze , che sembra una galleria di varj quadri di sog-. 
getti compassionevoli, anziche un ordinato. e ben condotto poe-
ma'. Dell'arunaginaTfone altresi, e Della matura, ha scritti poe-
metti'il De -Lille, ma rimane sempre quello -Del giardini it 
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primo suo titolo Oa corona poetica', e it piir glories° de'poe-
tici suoi trofei . Altro poema .Tiella natura promette da *molti 
anni it Le Brun „ e i bef saggi che ne ha dati ' fanno deside-
rare it compimento di tutta P opera . 11 VerKiere e un poema 
didascalico , 	che voile dare it Fontanes come supplemento a 
quello Dei giardihi del De-Lille ; altro poema del medesimo e 
un Saggio sull' astronomia, 1' uno e 1' altro motto lodati dai 
suoi nazionali, ma da me non veduti . Ho letti bensi con pia-! 

' cere lunghi pezzi. d' altro poema Saggio didattica sull' orto , 
del giovine La Lanne, ed.  altro Sul genio dell'uomo di Carlo 
Chenedolle „ ehe mostrano del gusto e del genio nei gioliani 
poeti , e fanno sperare dai medesimi pregevoli corripoiiimenti. 
Tal e lo stato presente della didascalica poesia 'nella Francia : 
se questo non dee recare 	troppo onore al 	gusto 	poetico .di' 
quella nazione , -essa 	nondimeno p(Ytr). andare giustamente su- 
perba di 'avere prodotto it pill eccellente componimento 	dida. 
scalico della Inoderna 	poesia 	nett' Ale poetica del-Boileau ,1 
di averci dato il poema Della Religiose del Racine, 	e di 
avere conservato nel De-Lille ed .,in altri vivo sine* ai nostri di 
it genio di tali componimenti . 

TT3  GI' Inglesi 	e _gli 	amatori 	dell' inglese 	letteratura vogliono. 
Inglesi . anche in questa parte 'dare al Pope la preferenza sopra ii Boi-

leau, ed anteporre P inglese poesia alla francese . Ma senza en- 
' trare in questi confronti , noi potremo ben asserire , 'the' 1' in- 

Ti4 Philips . 
glese Parnasso e stato assai, fecondo di buoni poenii . La Porno- 
na del Philips 	e, secondo it sentimento ,dell' editore 	inglese 1: 
una , per non dir 1' unica ,' delle  opere in verso che sia perlet- 
ta nella lingua inglese : 	il suo poema, 	dice, e lima imitazione 
della Georgica di Virgilio ; ma egli ha seguita la sua guida da 

. rivale piit che da imitatore . Il Philips infatti ha introdotti mol- - 
ti episodi , 	che si riconoscono chiaramente presi della • Georgi- 
ea, e gli ha 	felicemente 	applicati alla Pomona: 	cosi 	avesse 
avyto 	parirnente I' accortezza di Virgilio di condurli come ne- 
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C.essariamente legati.coi precetti; .e 	non lasciarli 'clistaCchii al::: 
fatso'dall'.aigomento ; ne• gli avesse distesi 0 lungamente, ma' 
si fosse_ contentato di una. discreta brevita.,-Egli sa ornare spes- 

..se vOlte r precetti di certiAratti , the loro datirto n'obilti e gra; 
' zia ; e 11 suo Ole e assai vivo ed animal° ; ma certe espreisio-

ni: smoderatitnenie. ford , the .troppo frequenti si ., trovano in 
duel 'poema, "lo rendono alquanto strano e bizzarro ;# e it discen- . 
Jere alle volte tropp6 al particolare ,. e'' 11: tionainare sernplice7  

- mente alcuni oggetti volgari , gli fa . perdere un poco della sua 
nobil4 .. Dopo la Pomona del. Philips, hzinao ,prodotto gl'-  In,' 
glesi Mold .poemerti didascalici the la Poesia , h critica_ ed al., 
tr.& letterarie materie prendono',a trattare,. IL duca 'di B/w/c/a-
gain compose it Saggio` sopia la poesia l  dando .in breve assai 
buoni piecetti sopri tar atte'. Alla. didascalica, parimentepass-,, 
Ito appartedere .1 poetnetti sioricl deliVIddisson sOpra i -pia ce:;,,. 
lebri poeti -inglesi., e della Montaigne sopra, i progressi della.* 

. poesia a • !lei - quali 	gli autbri propongono gli ,esempi *sclei :thiari 
poeti ,• di guiia the possono iervire di buoni precetti . • Litre di 
questi 	e 	assai rinornatO it. SeiggiO .  ,c10 Conte di RoscoMmon 
Della maniera di tradurre. E il poema dell'49frenside Dei pia- 
.c.eri dell'immakinatione Ode *della .stilna universale degl: int.en : 
denti di quella poesi 	. 	 , - 

• 

Ma sopra tutti i saggi .e sopra tutti i ;poemi didascatick. 
dell' Inghilterra portano la Palma it Saggio `copra 	la critica , 
e 11 .s5saggia-sopra-.1' UOMQ 'del Tope , II Saggio 'sopra la cs,:i... 	, 
tica 	''• considerato Bair pitt dotti Inglesi come un capo‘d" ope- 

, ra net :  suo genere . Infatti 	i pr'ecetti' e 	le !oiservaiioni 'si'pre, ,, 
el Jue ,, e Vengono- abbelfiti con tante fine aL. "sentano in' si b 	na 

' lusioni", the i' pia coniuni e pia generalmente ricevuti sembra, , 4  

- 
-no asieri. le -grazie' della novita ,' ed acquistano" nuovo peso di 	, 
verity e di sodezza . 	Trita e volgare 	e la sentenza 'the l' invi- 
dia -ova dietro al rherito ,.come: daft' ombra e seguito ii corpos 
ma ii Pope quarto non l'arlicchisce di altre idee sotto la rtes. 

TOrn. .1.I. 	 c c )  
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"sae sott0,41tre SimilitUdini ,. she la fanno cOrnparire in 'num/ 
'sembianze ?. - Va nelle bdcche di . tad it detto, di Or.q3-fo ; che 
non 	i 	permeiso ai poeti. it rimanere nella, mediocrity ; . ma it 
'Pope l' idopera con immagini e con . idee si nuoVe: .che pie 
non sembrall medesirno sentimentot. Ne meno maravigliosa e 
piacevole risice la brevity e la, precisione., - unity all'energia ed 
alla chiarezza delle sentenze . 	Un verso•Tesprime 'DPI sentiinen- 
ti ; dando a ciassuno la dovnta. forza , 	e vivamente presentan- 
dolo alto - sp 'rho dei lettori . In comma. it Saggio sopra-  la al- 

. tic:a .e uno de-pia lodevoli componimenti della didascalica poe- 
,..   da, . Siami 	nondimeno 	permesso 	di-- non voler approvare certe 
espressioni e certe sitnilitudini , 	the piaseranno forse ad alcu- 
ni belli spiriti „..ma che non.-.per questo hanno it diritto di do-, 
vier, piacere a tutte le, persone -di fino gusto . Die egli -_ che "al-. 
4uni .  ocliano come .rivali tutti quelli che scrivono ,- ed 'altri so- 
lamente invidiano gl' ingegni ; 	rna_ soggiunge .una similitudine 
degli eunuchi , che a not -pate poco decente : 

. 	- 	. . 	 . 	_ 	. 	. 
- Some •hate as rivals all that write ; and others 
But envy wits 1 . as eunuchs" envy lovers.- 	- 	• 

• - , 	 . 	, 
. 	. 

,Muni non possono passare ne per begL ingegni, ne per 
•,,,critici , come, dic' egli ,.i pesanti rn-1,41, ne 	sono 	cavalli ,ne asi-., 

ni . I semi-dotti sono frequenti in Inghilterra , 	come certi in:.. 
-setti mezzo 'fatti nei banal' del Nilo ;,. ,e qul seguita a dire di • 
tai 4otti 	che sono cose non finite , e' she non sa come chial. 

.mare la .lord equivoca generazrone, e che per nutteraili. ci  vor-
rebbero-  cento lingtie , ovver uno di qiiei‘vani -itigegni che pu& 
nojarne tin -centinajo d'. 	I 	quaff 	concetti 	ed altfi 	simili 	di quel 
poema io anon, saprei certo cornmendare con molte lodi . 	Al- 
trettali comparazioni e concetti , benche `assai meno frequenti , . 

. e incontrano ne! Saggio .sopra l' 4101170; dove 	s'i .legg-ono 	al- 
' tres1 certe espressioni forti 	ed ardite , 	the 	cagionano nei 	let- 

, 	. 
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tori qualche strineiza e ribrezzo., e . rendonO 'all& v61 te 'alquad- 
V) o'scuro -la stile , 	Masairnamente - non essendo tutto 1egato4  'd 

:connesio con 't.roppo ordinato - mood° : Ma '-queiti tiei , .quali, 
the sieno,„ non pOssono .tone che, it Sageo:iopi'a ruomo non 
sia • uno del, piit sorprendenti e.rairavigliosi componimenti che 
, abbia prodotti la poesia, la, pi4- iubliMe.  fitosofia i 	la .pOesia 
pia nobile si danno Inquit poema 4thiclievOlkninie 1 la -: rnano , .. 
e in disusata vinCol6 •graziosamente sit u-niscono-a teSsere 	via, 
gloriosa corona all'iminortald Pope : L'estro ed.- it furore:Jet. ' 
la *podia :mat soffre i ritegni, .e.. le :timide, cautele della .severs, 
.metafisica , atria di spaziarsi .e di vOlaio' liberamente,' e• non.- puo 
affarsi alla flemnia e -misuratezza di quella ; onde' rare yoke o 
non in-ai si< uniscono elleno felicemente- a 	spargere 'in*iin poe--
ma .tutti gli ornatnenti poetici • colla filosofica giustezza  i 'pro;  • 
fonctitl. • Era 'lisrbato alla;•glorfa. del.' Pope l' ottentre questa 
difficile unione , e il, darci tin 'filoiofico.poema, che contentasise • 
il • genio 	del 	filosofi 	e 	der poeti ; • E '.iale.  infafti .4e,ve dirsi. i1 
-Sc.g gio'sqra l' 4o/nO , 	dagli, unt e , ctagli altri 'Colle maggiori 
kid; onorato'. to non., ardiro di' preferire questi • due .Sdggi del 
Pope . all' 4rte poetiaa del Boileau ,• e di chiattarli. i pia per-
fetti componimenti - della moderna.:poisia ;. ma' li idira certo seri:- 
za-la menoma esirazione due.eccellenti poemi ,. e due saggi Co- ' 
dici..di 	buO-n. guStO ,. di ctitica , 	di - fitosofia 	e 	di' 	ufnanita ., I 

• 'condonabili difetti da not 	notati 	t .bene 	che sieno conosciuti 
per isfuggirli , "ma non" debbOno punto scemare le giusie" lodi''.  
di quei poetrii presso 	I' yeti . Critici 	e,  le persona di gusto .• II 
tutto si dee riguardare .in In opera , diremo nor col medesimo.  
Pope . (a) , non cercar. di trovare :qu.4. 	e 11,.. del' piccioli .difee 
ti ; 	dope tanimo é mosscY dalla natura , e riscald4to ,dall'estro, 
non-  6' da perdersi per tale maligno e, stupido.dilettO 'ii genera. 
so  piacere di• sentirsi rapith dall' ingegno . , 

'0 C 2 *  
.. 

(a) 	Es—on. 	crir. 
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Ho . Dopo questi celebrati componimenti del Pope, quale pop- 

Thompson 
t Swiit . 

'4 fa didasc4lico pot-ea' sperare' di doversi Meritarc_qualche riguar- 
, do ? Infatti gl' inglesi pia- •illustri hanno cercato.di aprirsi nuo-

ye vie , anzi che cOrrere la gia battuta si gloriosamente dal ye- 
ro maestro dell' inglese poesia . II Thompson da genio origina-
le pens6 a form'are un nuovo getiere di. poesia , che si pu6 di- 
,re, descrittiva , ma the appartiene pill che ad akra alla didasca- 

- lica , e diede alla lace un poema senza insegnamenti e precet-
ti , come facevano gli altri didascalici , ma solamente cork de- 

:' scrizioni dell' inverno c delle altre stagioni . Il ..lepido ed arne- 
no .Swift aveva fatto aloe brevissirne descrizioni 	della piog- 

. gia e del mattino in 'un gusto tuna suo , nelle quali guardan- 
' do quei soggetii sotto un aspetto singolare , come non sono 
comnnemente considerati , e radunando soltanto le circostauze 

a ridevoli , che in 	tali occasioni sogliono accadere , forma pic- r 	- 
cioli poemetti 	che 	riescono 	dilettevoli- e graziosi . Ma• questi 
non ,sono; che- leggieri saggi. e spiritosi capricci del bizzarro in-
gegno dello. Swift , _et non-  formano• una nuova classe 'di poe- . 

• sia , come poi hanno facto.  le Stagioni del Thompson. 	Que- 
sti prende 	a 	considerare .,la 	plimavera.  'e 	le ,altre stagioni; e 
descrivendo varj fenomeni delja natun , 'che in cielO ed jin ter-. , 

.4:a a ' tai tempi si vedono , e le ,tioanze  ed i . costumi degli uo- 
mini in' quelle stagioni 	introducendo epJsodj ,:e ,dando varieti 

. e movimento con 	alcune digressioni , forma it poema ,Delle . 
stagioni , a ciascuna .delle quattro accomodando it sno canto . 
lo non so approvare gran fatto' questa nuova poesia , 	la quale ' 
sembra Iredda-ed inanimati 	poco toccando it .cuore , e sola-
mente occupando..17 immaginazione : ma essa 5  quale che siasi , 
ha avtito la 	incontrare it genio di parecchi poeti , 	ed " ..sOrte'cr 
i stata posteriorinente molto seguita -. Il francese St. Lambert. 
ha fatto le sue Stagioni, 	prendentlo varj pensieri 'dal Thom-.. 
.pson 1  ed altri del suo aggiungendone .11 Roucher ha corn' po- 
sto„ sul nude-sin-10 gusto , ma con minore felicity , un 	poema . 	...- 	- 
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Del Mesi in dodici carat', ,c cosi virj, altri . 'Oltre - di 	iiiesti 
in altib genere it Reattie ha fatta con motto ,buon -gusto ed ,. 
elegance Stile la 'pittura di- un gtovine.di genio nel(  suo pOema- 

- 	iraitolato 11. Minstrel, ossl'a, it Sonatore di violin° . _B.  il .Cot• 
.niaWnon contento di montare sul teatro colle sue drammatiche • 
composiziorti ,. ha voluto anche spaziarsi. sw i campi col suofiag., , 	. 	. 	: gio saki coltura inglese (1.c-el ord. 	 , 

1 Tedeschl mostrano pit). degli, attri particolar 	genio Ter ' 
... 

ie je7iii. , 
queste coinpOsizioni :1a- gem= di,andar:gitando di :oggetto in':-' 
oggetto per 'esathinare minutamente. In "varj isiletti . la 	natura , 

, la, quale non troppo .confassi col fuoco - degli -altri iveti , seirt-; 
bra essere pit‘ conveniente:ralla'posata indble de'redeschi • Co- 
s• 	,. 	• i 	11 Kleist -nella Primavera ., 	ed. it 'Zamaria nelle 	OadttrO, . parti del giornO , e nell' Eta Belle donne', ed altri didascalici 
di tal genere in: altri coniponimenti si :sotto grandemente dilet-, 
tati di continue e minute` descrizio4i, ; 'ed oltre.di questi . gli al- - 
rtri poeti -eziandio non 	didascalici,, 	it Wieland; l'ildller , 	it 
Gepzer , il Goethe, lo Schiller, it Wass,-  e quasi: tutti, in COM— 

posizioni diddicaliche , 	ed anche. in altre the men Ii conipor-' 
, 'rano; si VolgonO faCilmente- .a•Tunghi tratti della poesia desCrit-. 
tiva . „ 	 . 	,. 	. < , . 	Di•altro gusto ben divers° descrittivo -insierne e satirido 9 

lepidq' sempre e gentile , deggion6.'riputarsi i poemetti .di Pa,  
paIrlaL 

: riai , del 	Mattino, del 	Me,-:‘,•:ogi(jrn?.,. e parte ancor 	della ',,S'e- 
,ra , i' quali con vaghi e graziosi penlieri , e 	oli leggiadre favo- 

. tette ed atneni 'episodi descrivono le cittadineschespsanze di'que- 
sti 'tempi 	4elmattino , 'nel-mdzzo giorno, e nella sera; e con 
ischerzevole it'onia* diettendole in derisione •:si presentano in-  nuo:-' 
vo iembiante , e' possono in civalche modo chiamarsi ori'ginalf:- 
Che se 	talvolta -puO sembrare 1.- ironia portataLtrapp' oltre ; se.  

., pochi 	vests; - trasturati 	e. -cascanti non bene si stanno in un poe:- 
- tnetto si studiato' e 	 s1 nobite ; cia nori , toglie_ the it 	Mattino , 
. ed it illei:ogicirrib.e 	quello the abbiamo di lui della Sera.'noo. 

- 	•• 	 • 	
• 
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ci , Mostrino un gran poeta ii Parini; 'e debbono quest' certa-
mente annoverarsi fra i migliori pezzi della poesia de'no-stri di. 

119  
Young , - Io non so se'le.Notti di. Young dovran.no entrare nel ruo. 

lo del didascalici poemi : 	r autore certo vi ha voluto predica- 
re 	in versi ,' come aviebbe predicato in prosa cial pergarno : e 
.,Le Matti del Young sono di un glasto tanto nuovo e tanto di- 
verso dagli altri 'poemi antichi -e moderni, che fanno da se uni 
cla:sse di poesia ,'Ia. quale ha incontrato' motti seguaci. L'istrti- . 
zione e realniente 11 Tondo di tal poema , or trattando dell' a- 
miCizia , c or 	dell' impiego 	del 	tempo , 'or della immortality , 
sempre argomenti gravi ed interessanti ; ma le Malinconiche ri- 

-flessioni ed" i 	lugubri pianti , -le apostr9fi , e- It Jodi' sublimi di 
alCuni chiari suoi aniici , 	ed i tratti. ardenti .ed 	entuslasti.ei" gti 
fanno 	molto partecipare- del liricO e dell' elegiac°. 	AlCuni vo- 
gliono considerate Li Notti di Young come it piu valente sforzo 
della poerka immaginazione.„ é come la piit eccellente produzione 
della 'poesia, . Io accorderd volentieri a quel famoso poema pin- 	, 

`sieti aid -c sublimi , - viye ed energiche .immagini, maschie e ro-
buste. espressioni ; stile' forte 9 nervoso ; ma perche dbvervi lo- 
dare-certi.  said ,' cui non posso terser 	dietrc 	senza afiticate li 
melte; e come mai: apprOvire' certe idee 	e certe .espressioni 
rroppo lontane dal comtine pensare., 'che 	credo sieno prese a: 

'modello 4a. alcuni moclerni poetanti , ed .abbiano" assai contri- 
buito, a vie pit 	'corrornpere' it loro stile 7 	Vedons'i inoltre *rid 

:Young,- e nei suoi, imitator' certe idee minute e volgari in mez-
zo ad 'dire' troppo alte e sublimi . La cliiave d'oro data dal 

• re di Prussia a Voltaire, la data dell' estratto baitesimale, 
ed  'litre simili cbse sono troppo picciole 	e 	base 	Per 	entrare 
in- un opera di tanta eleyateiza e gravity . Cio che ,- a mio giu-
dizio,, forma II piit nobile pregio del poema di Young , e .che 
facilmente mi cuopre 	i- 	suoi difecti , -e 'tan aria di . vezita 	e 	di 

' sincerity .,- the mi 'moStra il 'pOeta pienarnente persuaso di quan- 
'to scrive ,-. profondenclo dal ripieno pelt° massime e sentimenti .. 	. _ 	 , 
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che vi sovrabbondano; 	6 	una 'certa sensibility, ed effusione di 
cuore);„. per 'cid in mezzo . alle sue tetra e luttuose.immagini.st , 
fa amare it poeta ,-'e,reticle -ainabIli le-sue Sentenze, .benthe al-.,, 

• le yoke troppo _ aspre ei severe . At 	• questa, rata c pregevole 
dote di Young non' e 	stata 	cotrintricata ai -Suni irnitatori", 	e -. 
quindi - le lorO affettate malinconie 	e la ,studiata 	in. . moraliti, 

' 	vece di. Wilke gli- anitni del leigitori i rielconO freckle e, no:, -.1  
jose; -e Le ' 'NO' tti di Young sono diqttei 'c-airnPonimenti , .che*. 

jacendo_non poco °nom. all'autore , recano pregiudizio aglitni- .. 
tatori,; ed essendo; Patti da. nn buon poeta , ne formano niolti.  
Cattlyr -.-   

. Alla pocsia didascalica si possono pi4 the ad' altr,a ripofta- ., 	 . 	. 	• 	. 	- 	_• Epistole *. 129 Ora-. 
. re alcune epistole cii.Orazio 	e 'di 	alai: poeti 	posteriori, 	che ziane 

_,hanno volutO seguirell suo, stile ..1?-epistola di Pr aKio ai Pi- ...   . 
Joni e quell, 	ad flu unto fortnano una vera 4fte ppetica, che 
ha servito di esemplire al Vida , al Boileau ed• 41 Poiv;-  eci, 
a quanti non solo_ di, poetica,,,  ma di critica, e 	di altre simili 
ar-ti ham) scritto.. didascalici poemi ...Ma ,sitigolarmente -1")  epi-r 

. stola ai • Pisani 6 talmente pienadi,upili ed interessanti preset- 
-ti ,che piil che di epistola, porta 9rnunemente it_titolo.cli4r.. 
to poetica, e potrebbe-a ragione chjarnarsi ii vero codice_,del 
buon .gusto. Vantino pure i grecisti la Poetica di 	 fristatele 9  
e la, raccomandino',cOme .necesiaria ai pOeti ; Ma ,quella che si 
legge, si medita e si ituclia , quella .she :si lien sempre-in boc- 

•_ ca; e akogni tratfo si dm, qUella the serve di regola er nor- 
ma ai -  poeti ed. a tutti  i.:buoni .scrittori 7  e.  l' Arte poetica di , 	- 	- 0raTfo; e di tante dal poetiche,, sCritte...posteriortnente;'qta0.-. 
la -6 stata pi,1,dilettevole el utile; che migliOr US° hasaputo 
fare dei .,Versi di Ora-la • n6 id tamers di asserire che' non si 1. 	?  	.  
potra ritroirare ne fra gli antichime .fia i moderni un-  opera di 
-usual_, volt.me,. che 'pill abbia Contribuito all:avanzaMento delia, 
befla ietteratura ed al progressi 	dello, spirit° utn4no ; Ripren- - 
desi in quelrepistola un cetto disotdihe ,e slegamento ,d' ideei 
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die •passa dalle •'egg' :dell'arte alle {Lodi dei Greci ed: alle accur 
se dei Itomani`; dalle: minute e particolari regole alle massinre 
generali , onde si perde quel naturale indamento e quella spon-.  
tanea connessione , che forma un tutto ben disegnato; e que-
sta sorta di negligenza e 'di abbandono e qUella che ha fatto' 
riporre quest'operetta Ira l'epistole, anzi che fra i poemi-. Ma 
la Forza e la vibratezza delPespreisione , e la netteiza e 1a pre,  
cisione de'precetti , e 1' amenita e la leggiadria •.cli altre imma- 

• gini che va introducendo il -poem, rendond quella lettera uno 
dei pia vaghi poemetti didascalici che sieno venuti alla luce, 

.;ed it pia giovevole certamente ai 	vantaggi 	Belle' lettere.  e. der 
!Non 	gusto . - L'epistole n2orali ed istruttive di Orazio sono nie--
ne di, giuste e vere sentenze , •scritte ;con un amabile familiari-
ta , con una Pura ed, eleginte Sempliciti, , e con una colta ne- , 
gligenza e , diciamo cosi, accurata trascuratezza ilie fanno ri- 
cevere 'con piacere 	la _dottrina che 	vuole.  insegnare ' it 	poeta. 
Lo stesso dis-ordine che talora. sembra incontrarvisi 5 	r'). . serve no  
poco a reficiere Pia utili le sue 	lezioni , 	dacche , fa •vedere 	in 

.qualche modo Ch' esse nascono solamente 	dall.' amico cuore 	e 
dal .giusto zelo_ del poeia ;, lion sono riportate cOn istudio, ne 

. proferite .con ;mono magistrate ed aria pedantesca . E questo di-
sordine,, e lo stile familiare e -tenue e iii apparenza trascurato, 
distinguono , almici siudizio , P epistole oraziane dai didascalici 
poemi ".• Molti moderni .poeti italiani e ipagnuoli si dedicarono , 
a scriVere epistole sul fare delle oraziate ; 	ma - tutti furono di 

boile2atu.. gran lungs -superati dall' OraT•io francese , "il - celebre Boileau. 
Questi pieno la ; rnente degli- scritti di 'Orcriio ha trasferite -arie 
sue epistole le graze oraziane , ed ha saputo cQlla correzione 

• e 'colla purity dello stile 	e colla scelta delle parole e dell'espres- 
sioni dare nobilt4 ed aria poetica alle pia picciole cose , ed alle 	'' 
idee pia triviali ,e comuni. ll Racine ha parimente composte epi- 

- stole morali, le quali sono altrettanti piccioli poemetti. Pitt ce- 
22  

Pope. , lebritA hanno ottenuta le Epistole,morcili del Pope , le quail 
-* 	- 

   
  



CAP. III. POESIA DIDASC:ALICA 	209 
per5,now;hanno di epistole pia' che it dome, -ed.altro 12611-s-ono 
che didascalici poem' 	anzi to stessc; Saggio Sopra l'abino , i`1
pia celebre silo.  poem

;
a , e atkVesto cliirtso iti civattro epistole 

the non song the quattro libri. La epistola, ad Arbuthnot ha on 
poco piit - di forma epistolare 1  sebben-essa pure 	 n 	l, incomicia co 
parlare• al suo catneriere l  e .appena si fivolge ilia o due yoke.. 
al soggetto a..cui e indirizzata, e ptiO force annoverarsi pia. gin- ! stathente fra le satire the 	fra ,I' epistole . 	Voltaire ha scritto 
epistole moral' e discorsi. the appartengono giustamente ilia di- 

123 
Voltaire. 

. dascalica,poesia ; 	ed 11 	Solo iome''di: Voltaire basta presso 1 
suoi adoratori a- comrneadazione di qualun4ue suo" componimen-
tO . : Il .Marrnontel. sembra dare la• preferenza sopra V epistole 

. di Boileau al discorsi .di Voltaire <a) , atandone distintamen.!  
to i discorsi sopra. r Uguagtianta delle eondixioni , e sopra la 
Moclerazione in ttiti0:. Tetno che it Marnlantel sorpassi i ter- 
mini  :di una giusta. critica A 'net magnificare -Voltaire, .che rid. 
deprimere Boileau,tit limatezza e7pulitura di. Bateau mi sem- 
bra assai pia.  todevole die r affettata negligenza;e •trascuratezza . 	.. di Voltaire ; assai pia. armoniosi. e swim sono i versi del pri- 
mo , 	pia monotoni •e-secchi citiei del*„secondo .: IA_ aria buffo-' 
nesca 	e satirica detrae mciito. dalla gravid' del Iodati discoisi-, 
senza dar lord grazia ed amenita . 'N'e io so yedire 4u:elk giu. 
stezza 	di . Pensare 	che 	vorrebbe ' accordirgli. Marruontel . E' 
' egti 'egiusto per'.raccoman-  dare la rrioAerazione* net rsapere con;. 

tentarsi "con "dire ;' 
., 	 . 	 . . 

Au hard de r infini ton,thaUts dolt e ari4ter: 
• • La a conimence an abimei it Taut le respecter: , 	 . 

- 	. 	: 	-'- i 	_. 	 . 
e seguitare lungamente ad . addurne esempj del naturalist' -e de- 
gli astronomi 2 	Quasi che nei 'termini` del finito •non fosse bi-. 

	

Tom. 1/. . 	' 	. 	• 	d d 	- 
(a) 	_Poet. fr. t. II 	c, XX. 	 , 

1 
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sogno di' moderazione , e quasi die gli .,esempj ch'egli adduce 
appartenessero „all' infinito . 	E poi quel chiamare corrieri della 
fisica gli accademici 'che andarorio al Nord per la - misura del .• 
grado , Tad, domandare_ a questi .ch.e Timenino le pertiche ed 
i' settori , :e Solirattutto due- donne layponesi , e varj altri trat-
ti di quei ditCorsi , non credo che si possino vendee per sag- 
gi di 	corretto 'stile e di esatto pinsare .- Ed io saro ben lonta7  
no dal riputare i discorsi 'e • Pepistole -di Voltaire veri modal 
di- tal senere .clt poesia , 	e 'dallo 	stimarli superiori all' epistole 

Lomas o f . di-Boileau .' 11. ru-  ssb Lomonos61,,  come' di sopra abbiarn det- 
to ,' compose 	un epistola sopra it vetrO , . che . viene lodata da 
Le'vesgue (a) come .Poetica , ingegnosa e dotta , e di lui dice 
if .medesimiY-  Levesque ,.cjie °ma la fisica delle grazie delrelo- . 
quenza 	nei s-suoi, discorsi sopra la'. luce , 1' elettricita ,. 1.origine 

-dei metalli 	e 	P utility, della chiniiCa .:  
/2s 	• Questi sono Lpassi che. ha fatti 	la poesia didascalica dal 

q°11clusi°11e • tempi di " Esiodo tino,-ai ndstri di . Esiodo , Empedocle , "Ira: 
ro 9  - Nicandro ed altri .GreCi lasciarorio• saggi del mod 	41 da- 
re 

 
precetti di --tin ante, - e-di trattare' gli argonienti delle scien,  . 	. 

42e:-inpbesia: :Lucretia e ,Virgilio ne diedero vent esemplari , 
-ed' Oratio -fie cite -un nuovo genere cone sue.  epistole.didasca- 
liehe : 	gl" ltaliani e '.gli Spainuoll-Seguirono 	le orme dei Lad-.  

'iii : 	it Boi/fatt ed, il:Pope; trattando materie Flit' convenienti 
al.:gusto •dei letterati 4- 'e- seguendo l' esempio -di Ora,io. , 	gOde- 
rono -tin applauio p4 universale , 'e- si - fecero 	rispettare come 
Jegislatori del buon- gusto .- 11 Thompson si 	rivolse . alla poesia 
descrittiva ; 	it Parini uni Alla descrizione 1' ironica mo falita; 
ed il YoUng, piangendo anzi .che cantando , volte insenare le 

"... 

. 

-pia serie e solide veri ty . 	11 Roberti 	nella. grazio'sa ed erudita .  
lettera .Supra r use della fisica fiend poesia.  propone --varj ar, 
gon?enti nuovi ed -'ameni per 	didascalici : poerneiti ..Chi 	voglia 
entrare •in ' questa' carriera poetica 2 	non 	male 	apporrassi , se • 
, 	.(0) 	Hist. de Russ. torn. V. 
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scegliera per argomento dei luoi canal alcuni di quei soggetti , 
seguendo le tracce dal Roberti indicate, per, rep.derli dilette-
voli • e .vaghl colle favole 'e colle invenzioni . Allora i poemettl 
avranno Meno-,-clel . didastalics, .ma . pi& .dil 'poetics . Noi vedia-
mo pradursi tuttodl nuovi poetni didascalici ed istruttivi sopta 

.'ogni soientifico argontents.; e. fino r aria fissa 6'-stata recent& 
tm.  ente da uno .spagnuolo'l  Dbn Giuseppe, Vierdoidotta in poe 
sia. Ma a dire it :ter° , 	maggior parte tii tai componimenti 
sono "troppo.  aridi . e 	secchi „per poterne, fare, poetiche e .*dilet- 
tevoli .composizioni;- ed io, credo che, senza gfan disciprto delr 

.1a poesia e con maggior decoro della filOsofia si potrebbono ab- 
Joandonare.  interamente all& prosa , Le. grazie 'della poesia si per- 
Zono nelle intralciate--questiopi , , e le , recondite•diiicOlta.:non 
pos-sono mettersi• in chiaro abbastanza col linguaggio dei . vet, 
si ,., onde, restano sempre- pi4 sscurate. e.  coperte „col yelp. dello 
stile poetics:: La immaginazione ed, il -tuore sono le molle .che 
deve toccare it poeta per recare vero.- diletto; 	e qUeste appe;• 
na trovano 'nog° irk tali: poemi , it cui 'prirnario oggetto- non. 
che d' istruire la_ inente.,-*. pnii,..Elestare nelr animo quelle vi- 

'ye- e profonde sensaiioni che'l"allettans,, l'iniaghiscono , ed in 
Beata estasi lo rapiscono figir dei :semi . LasCiamo ai . genj vera- 
mente poetici 	1' aprirsi le vie- , ; che-pikdritte sarapno per ti- 

.., trovare ariche in questa parte i convenienti ortnamenti della poe- 
,sia; e noi ,, abiSandonate le plane .valll. della didascalica , leyiatn- 
-ci a pik alti e'-sublimi poggi del- Parnasso' 	ed :occupiamci in 
piit liete ed , ampie -veaute • 

d d 2 - 
, 	, - - 	• 
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1.• C - A 	P.  - I. T.' 0 	L 	O 	IV., 
1 	... 

Della poesia^drammatiea. ,, 
• :, 	- 

T26 

Tragdia. 
criaine della  e teatiali rappresentazioni hanpo fatto 11 giusto diletto ed 

il 'ragio.nevole,  intertenimento di tutti i popoli . Antichissime so-
il° preSSO i ginesi le dramthatiche composizioni, conosciute pu. 
re  -clai'Giapponesi e dai ToLkinesi. Per esse i Greci e gli Etru-
schi -acquistakono molto",nome presso le altre nazioni-: i, Perua-, 
ni ed i. Nessicani le riceverono Lon sommo plausp , 	e fino 'le' 
incolte e barbare, 'semi dell'isola di Otaiti'maggior lista e mag, 
.giori, segni di gioja 	e 	di ossequip non sanno-  dare, 	che cele-.  
•braudo-teatrali rappresentazioni.. 	La curiosita. ed it diletto che 
sentesi naturalmente nel. vedere imitate le azioni altrui, dove- •.., 
ya facilmente produrre'tin.:.tale, divertimento.. Gli uomini trag- 
-gono facilmente piacere da qualunque itnitazione: gli oggetti Oh- 

: milli -ed i 'pia. fieri,..i: quali veduti in .sestessi muovono a schi- 
fo•e mettono arrore, destramente imitati da altri recano som- • 

. modiletto. Plutareo„racconta, (ii) -quanta maraviglia e quan- 
ta dolcezza porgesse all'orecehio 	dei 	colti-Greci it sentire 	tin, 
piacevole giocolar& chiatriato Parmetzone, ,:clie con singolar 'ar. 
te .esprimeva la disgustosa voce del, pia immondo, animale . E 
se l' imitazione di •si ingiocondoYsuono ricreava tanto gli animi 

"di quel dilicato •pOpol-o 9  quanto sone-tic° non '2411 dovuto Ca- 
gionare nei cuori di tutti it vedere rappresefitate 	le 	illustri e 
famose geste del • chiari troi , ed espresse •al naturale le ridico- 
le azioni edileggiati-4 bassi vizj dei dispregevoli 	ittadini? ,IJIL 
tale dilettamento dove naturalmente produrre in tutte le nazio- 
•nl i drammatiOs companimenti . Noi non II seguireMo nell'A- 
- sia-, ne nelrAtnerica ,, dove non hanno potuto giungere a tali 

perfezione da:meritarsi.p_articOlari riguardi . II Dulifilde (10 ha 
. 	. 

-(d) 	De 	 , Foetis 	. 	 46) 	Deser. de la Chine Win. lib- ,aUct 
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parlato assai lungamente del drammi .cinesi ; it GaocilasSo (a) . 
ed ii Clavigero (0 ci danno' qtialche notizia deLpernani e del.. 
mesSicatti . Ma 'nella Gina , . nel .Messico e* nel Perk sou° iquelli .., 
sOltanto un popolare divertimento, non un:poetico .e filoso6c6 
lavoro : in, essi osservasi it principio di un , rozzo e Mai Sonda. 
to tearro, 	non se ne , vedono avaniamenti' e , progressht  'Nell; 
stessa 'Europa-  la .sofa Grecia 	chiama r se j.nOitri sgnardi: 	,e 
metita la considerazione di •chi voglia seguire, sul 'teitro i pro.. 
.gressi dello ipirito umano . 	I Greci ' si 	passono ; appellare: 	con 
ragione i ''veri 	padri della . drammitica- poesia 1 eccitati' dal ..nai- 
iurale Toro genii:), e dagli 	applausi dispensaii ai meritevblir'coni- 

..ponirnenti; 	non. si 	contentarono -4i averla •farta soltanto :naKg- 
i.e n-elle loro Coll trade , 	e di -  averle data una . qualcbe , form4 , 
ma vollero. eziandio a SO1111/10 Tonore ed a ,singolare, petfezione 
innalzarli.i 	 , , 

Dell'origine della drammatith;pOesia si e scritto molto da- T27  . 
0 - antkhr e dai rnoderni , ed 	- porn 	cie .che -si ,-ptio' asserire Traoedia, co.' 	, .yre - 

- con qualche certezza :: Alcuni ' la firm° 'ilasCere nel Peloponne-• 
so , 'altri 	nen" Attica 91 altri , tiella' Sicilia ; 	alCuni 	ascendorto a - 
'tempi .rimoiissimi'; •altri 'si cpntentana c4. una- piet.discrFta • 4117 
tiChitA (c) . Vuolsi coinunimenre the il - ?;rincipio del: greco‘lea. 
tro si de6ba prendere dalle 'feste di Pticco; quando , andosi 

" 

-il popolo dope, le:  vendernmie .all' allegrezza e ally gioja.l. pas- 
seggiava su di .un,carro per.. le-  contrade un 	coro di,  musici , 

,cantandO. 	le 	lodi -del Aio 	del 	vino-, 	dileggianclo,  I: circoe,tan- 
ti , 	e . bfarlandosi 	mutuamente s1' uti 	1' aitto 	on 	mOtti-  place. 

	

, voli , 	ed imitando 'con ridicoli atteggianienri •1 Sileni , 	i 'Saiiri 
e 1e i)campestrt divinita .. Fino dai'lempi *antichissirni si dava <ix; . , m

ar- 
.. 	 . 	 .. 	• 	Ir.,  

(a) 

a Tespi ,la gloria d" inventors della tragedia , the 7 i mar- 

	

(;) 	flisr. de los Incas tom: V lib: U. 	.'VI: ;'•tcal Poetic. lib. I. ,' Casal. De TrJi• 
(b) Star, ant. del. Mess. tom. II. - . 	'., . et 	Com. , 	Dant. Donal., al. Ant. Inger., 
(c) Vid. Varry ir;rn. gX1II. , XXVI„ 	, Gronovii tom. VIII.. 

At.- des.Itiscript• , Lii. •Gyr. Dial. dePoet., 
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mi .arondelliani ed alculii scrittoripia moderni gli vOlevano.  con- , ( 
fermare ; rria-Platone al contlarlo espretsamente asserisce (a), 
the .non. da.TespZ,.'ne 	da Frinico 	prencie .il suo prinapio la 
tragedia , ma 'ch7essa-'e una invenzione della citta, di Atene, an-
teriore 'di' molto. a quei poeti .-Io.penso the facilmente potran-
no lenire.ad accoido. i sentiinenti -in apparenza discordi degli 
tali edegli altri , .e. che tutta•la diserepanza , 	emit.-  spesse 'vol- 
fie' addiviene, 'nella, varia :intelligenza 	solamente 	consista delle 

'parole . .ciristotele (b) deriva dai ditirambi la origine della-  tra- 
-t edia4 glrantichi davano tal nom& a qUalunque inno o canzd- 
ne.; ,che in 	onore 	di :BaCco all' occasione delle sue feste can- 
tavasi

, 
 ;-. .-e in citiesto Isenso:assai pia. antica di Te;pi e di Frini.• 

co dovra, dirsi quella inyenzione :4  Da principio I  come accenna,  
no .dristote/e (c) ..e MassimorTirio (d), e come sefnbra as- 
.sai .17' aturale; i.cantici none  erano che sUbiranei ed estempotali; 
quali 1' estro riicalCiato.dal. Vino dettavali .ai cantori;che compo-
nevano, i1 coro..".Ma poi 4ominciossi a prepapare studiati tom-
ponirnenti , ' ed i poeti recando laVorati carmi formarono una 
specie di Certame poetic(); 	in cui riputavasi trionfatore "chi ne 
otteneva la preferenza . Lo Scoliaite di..dristofane, e Suida at- 

	

;tribuiscono-  a Sinzonide ed a Rindaro tragedie ; le 	quaii alto 
non'saranno state che liriciie 	poesie 1 	ne `avranno 	aVuto 	altro 

• titolo , 	onde riportare tal nome , che 	l' eisere- state -composte 
per la festa-cli Bacco ..Noi abbiamo scarse notizie depritni poe- 

• ,titragici e delle loro composizioni . Suida ci parla di Ielrione, 
:mentovato pure da Erodoto (e) e da ./icistotele.(f), e-  dice 

,,',che ilivenre un-  modo. tragic(), e fece 'fermare'il coro , the can- 
•tava if ditirarnbo b il p  oema in lode di Bacco: Le tragedie a 
quei tempi tutte si riducevano ad inni al dio del vino, fie a-  ve- 

• irano alai soggetti che le Lodi- di Ba cco . 	Epigenide fu it pri- 
_ 	, 

- 	.(a) 	In woe:. 	 (d) 	-Ser. XXI. 
(6) ,  Poet. 11 	 (e) 	Lib. V c. 23.1 , 
(c) 	Poet. 	 (f) 	Prod. in Chrestoniathia .. 
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m6 che si discostasse • da questa. usanza , e componesse*versi di _ 
altro 'argomento , 	e-  meritossi perCie it rimprovero , che-  pass& 
poi in proverbio , 	di in 	aver detto che.  risguardasse il: loro 
Bacco . 	Di -hit si citano • alcune--tragedie the: sond anentovate 
da ilteneo(a):._Dopo Epigenide .sFriportanb 'dai critid -attn..,  i 
11.1 POOti tragiti. 4 	ma. Tespi 61. runico 	chedebba thiarriate ;4# • Tespi . 

' 	se Ia. nostri attenzione... Come si .cantavan6 • le -tragedia all' oct- 
casione delle venderninie 1  parve.a Tespi di rare cosy leggiacr4 	• 
tbl lordare i volti clef cantanticolle fecce del .vino., in, modo. the 
si -assomigliassero piCt ai Satiri ,. e non finsero conosciuti cli)• 00 

. 

_ 	polo ; e cosi fu in qualche modo- dovuta a* Tespni la pOsteriort 
inienzione, della maschera .. Ma la veta gloria" di Tespi ,fu ,  Pave,  
re introdotto fra i cod" dei cantori e dei ballerini.un attore il 
quale., rappreseritaudo nn qualthe tioe i Metteso Ala vista del, 
popolo alcun fatto della storia' o della- favota confornie" alla ma,• 

	

teria che;:servIva di  argotnento ,ai-,cantori ,*e dileitisse -alquari4 	- 
to, col suo ractonto it pOpolo;,stahco gia.-delle turighe candle.... 
fie'. =Allora pub dirsi che -intomincio- realmente  la tragedia., 	e,. 
Tespi con, ragione, ottepne, dagli 	an tithi '.-it:glOriosoL titolc••.  di, 
padre della meclesima_. Contemporaneo di .Tespi fu CherVO.; if . 
quale , secondo: it sentiment'o di 0°14 citatL di Saicia , 'non,  
contento dello sconcio „empiastro di Tespi ,.invent6 la masch& 
ra , ed inirodusse net teaTrO le scene . 	So the alcUni , - appog.:J 
gVandosi 	al 	grave . testimonio di:- Oralio.,. •;vogliono detrarre !a ' 

theilio. 

Cherilo-cjuesta lode,..e la trisferiscon6 ' ad TschilO; 'am a dire,  
it vero it verso di Oraiio . 

Personae palla' eque fepertor honeslae 
-.4eschilta ,  , 	. 	• 

. 	 . 
non 	leva ad 	altri 	anterior; l'invenzione 'di qualche rnaSche--' 	, 
ra ., e sealbra" accordare sOltanto "ad Eschi/o.quella della coil- 

.0., 
(a) 	Dipn.1X. 
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Veniente* id .onesta '.. t inoltre 	it ve.dere che a,i 'tempi di Ari. 
Stotele era gib, affatto oscuro 	a chi dovesse attribuirsi tale in- 

13©  • venziohe (a),  , , e induce 	a ciredere che questa:1ton possa-ri- 
l'ri"'" • petersi- dal troppo recente Eschi/o . Dopo . Tespi fiorl Frinico 

-stio disapolo; it 'quale arriahl la tragedia di altune non inkili 
.0:novila . Egli introdusse 	nel teatro la parte di donna, 	onde to ,,  
±ese sorgente,' di. nuove bellezze : 	egli invent(*) i versi -terrame- 
ifi D .  .che 'riuscirolio' 'molto 	acconci 	per fa dramthatica pdesia; 
'egli 'seppe dare tale forza ed affetto alle tragedie , .clie con quel- 
°le Della presa di, Mileto . fete !ciogliere in pianto tuna I' u-. 
Alienza ; ,,e ',non piccioli in summa furono 	i 	meriti di' Frinico 
verso -ierteatrali composizioni . Polzfraclmone , 4iuolo di Frj- 
laic° ,. fu, parimente :poeta tragico . 	Tragieo pure 1u Pratih a, 

' detto da Suida primo scrfttore di, satire , 	per essere stato 41 
il 'prima 	che' scrivesse 	in 	quella sorra 	di ,dranimatica 	poesia:. 
Fra i' tragici vengono ,annoverati!'dal Girahli , .4polloiane , Ce- 

ifisocloro ed altri ;, 6 non 'pochi in somata furono i tragici che 
. fidrirono 	in _quell' eta . 	-Ma* e ..Prgtiqa e Frinico 	e Cherilo *e 

tutti, gli antichf restarono oscurati 	dalfo 	splendore ,del 	grand' 
EseNlo : ' _ 

' Eschflo Fa ancora di. Tespi si put!) dire ii vero padre del- 
EseTto . la greca tragedia . Le ,monodie che-, introdotte da Despi,-. piac- ,  	N 	" 

	

quer() assai da'' principiO , 	non 	potevano 	essere, gradevoli 	per 
.tnolfd teMpd: .Es'elitio.. con saggia avvedutezza penso ,ad ititro- 
'dune i dialoglii -; 	crie sono stati .  poi 	in tutti 	ir secoli 	Copiose 
' sorgeriti ,dei. piCt- pu- ri 	e .dilicati 	piaceri . • Trascurato 	ed 	incolto 
:era lo 'stile delle tragedie ; 	e--, 	sebbene Frinico ed altri• comin- .. 
cl avano 	a ' solle..Vare* le-  parlate- ;del, loco 	monologhi , 	se,ntivansi 
Fero- nelle boCche: di 	qUegli 	attdri 	basse 	espressioni 	e 	scherzi 

Viebei uniti a sentenze • gravi e sublitni , e troppo disuguale ed • 
imperfetittt„'ne ritnaneva_ Jo stile . 	Esdlila fu it 	primo che des- 

. 
se it verb 'twin° , su cui doyevano cantare i poeti tragici : at- 

(a) ,iloct.-11Y. 	 ". 	; 	 .. 
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dioso ammiratore ed imitatore- di Omero (a), presc da lui la 
forzaIdell'espressione e l'amplezza , la grandiloquenza e la mae- 
sta dello stile 5. 	e ..la trasferl sul teatro, giungendo non poche 
volte fino' all' eccesso . Se Tespi immascherd colle fecce del vi-
no i, volti degli attori , se Cherilo li copri con pia dedente tra- 
Nis° , 	Eschilo 	introdusse 	1' arte 	di 	travestire gli 	attori cogli 
abiti e coile' maschere maestose e.,gravi , convenienti e proprie 

,delle persone che dovevano 	figurare , 	e li calza 	di cdturni , 
onde farli comparire pia grandi e superiori agli aka lhortali . 
Il 	teatro altro non era nei primi tempi che un. carro, ,su cui 
portavansi per 'le comrade i cantori : Eschilo sinvento pure un-
picciolo palco , su cui si recitassero pia comodamente le dram-
matiche composizioni , e cominci6 in qualche modo a dare la 
vera forma al teatri . Le scene erano, prima 	soltanto 	rami . di 
alberi e frondi : Eschilo pense a- disporle di guisa , che fossero 
capaci di produrre l' ottica illusione che 	le 	teatrali -  rappresen'. 
tazioni richiedono ; e fu in questa parte fe4emente secondato- 
dal pittore .4gatarco , 	quale i scrisse un trattato intorno 	all' .31 
-arte di scen'eggiare (h) . 	I cod formavano da principio tutto 
it dramma ; ed ancora dopo introdotti da Tespi i monologhi , 
occupavano la prima parte nelle teatrali rappres-entazioni:lEschi- 
lo 	li 	ridusse a piit 	discreta 	brevity : 	egli 	porta 	 altresl i 	suoi 
pensieri sul gesille degli attori 	e su i ' balli 	che accompagna- 
vano la tragedia : 41 ebbe eziandlo la dilicatezza di sottrarre 
agli occhi 	degli spettatori le morti 	e le azioni 	che potessero 
loro cagionare ribrezzo : 	in 	komm.a. 'si 	puo 	dire 	che 	non 	vi , 
ha parte alcuna 	della tragica, rappresentazione- che 	non abbia 
Eschilo invernata o alineno migliorata ; -ed Eschilo pia che Tes- 
pi dee giustamente riputarsi' it vero padre 	della 	tragedia' . 	Sa- 
rebbe stato assai pia comodo ad Eschilo , e pia utile pel gre- 
co teatro it crear. egli intieramente la .  tragedia , 	che non ii rit 

Tom. II. 	 e e .  
(a) 	Vedi- Pietro Vettori sopra Eschilo. 	(6) 	Vitroy. Nati: lib. VII. 

   
  



2[8 	BELLE 	LETTERE' 
ceverla dai precedenti poeti 	rozza e 'malconcia , 	e 	ridurla a 
qualehe miglioramento e perfezione . Di spirito sublime , `di va. 
sta mente e di fervido ingegno , qual egli era , 	se 	fosse stato 
pieno padrone del campo , ed avesse potuto ampiamente fabbri- 
care a suo 	genio 	i pezzi drammatici , 	altra 	macchina , 	altra 
grandezza ed altra condotta 	avrebbe 	data 	ilia tragedia, 	e 	di 
drammi ,assai pit regolari _e perfetti avrebbe arricchito it teatro. 
Ma dovendo seguir le orme dei 	suoi predecessori , 	e lavorare 
su disegni altrui , non pote innalzare la tragedia a quelreccel- 
lenza , 	ove l' ardente suo genio l' avrebbe saputo condurre . Il 
coro parla ancor troppo , ed occupa troppo gran parte desuoi 
drammi . 	I 	dialoghi hanno 	pia della parte storica , alla quale 
so.lamente si riducevano per l'avanti i monologhi, che non del-
la drammatica, a cui poi li portarono gli altri tragici posterio-
ri . Poca e l'azione dedrammi , non ,intreccio ingegnoso e- ben 
pensato syiluppo , non caratteri ben intesi , non affetti regola-
tamente con.dotti 1  non in somma disegno studiato ed artifizio- 
so lavoro . Eschilo non ha 	ancora la malizia teatrale , che con 
tanta ,finezza possederono poscia Sofocle ed Euripide; e sem- 
bra -TVere .buonamente creduto che la 	semplice rappresenta- 
zione 'Vella catastrofe dovesse bastare a commuovere 	gli spet- 
tarori . Nello stile , per voter essere grandiloquente e sublime, 
diviene alle voite gonfio ed oscuro ; 	e 	per -volersi troppo in- 
nalzare , 	di sovente si pe- rde ; e pur- qualche volta non sa af- 
fatto discostarsi dalr use da lui trovato 	net ,teatro 	del 	parlar 
comune , 	e cade- in espressioni -basse e popOlari . Duro e alle 
volte nella 	composizione Belle 	parole , ch'egli da se si forma, 
nen' arditezz a delle figure 	e 	nett' andamento dei versi . Ed 	it 
.teatro, assai migliorato da Eschilo, abbisognava ancora di genj 
pia filosofici e. regolati., che gli dessero maggior perfezione 1  e 
Jo siducessero a forma migliore,. ' 	 • 	. 

Quando gia Eschilo.  era 	invecchiato 	sopra i suoi 	allori , 
usci in campo un giovane 	a contrastargli la corona poetica 2 
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delia quale per lo spazio di ventotto 	anni 	si 	era fregiata la 
fronts in quieto e pacifico godimento . Questo giovane era So- 
focle, 	it cui talento si feci dal- bet principio conoscere dopo 
la battaglia di Salamina , 	quando per celebrare la Vittoria , es- 
sendo 	egli ancora nell' eta di soli anni quattordici , compose 
un inno epinicio , 	ch' era ben degno . di maggiore maturity e 
capace di far onore ad un formatb poeta . Dedicossi poi Sofo. 
de ad .  apportare maggior lustro. \al macro , 	ed ai 	venticinque 
anni 	dando alla Luce nei pubblici certami le sue tragedie, gia 
nella prima contesa re§ta vincitore del grand'Eschilo. 	Con- 
temporaneo di Sofocle , benche di eta pill giovanile , 	fu Eu- 
ripide, i1 quale dall' atletica passando alla pittura , e da que- 
sta alla rettorica " 	si fisso poi finalmenee nello studio della fi- 
losofia sotto la. disciplina di delnassagdra . 	Fortunatamente pel 
teatro tragico, le •persecuzioni eccitate ad Anasi agora per mo• 
tivo della filosofia , intimorirono 	it 	disctpolo , 	e lo distolsero 
dallo studio di una scienza , che. gli potea recare .sirnili vessa- 

&AT I,. 

Eur93ide . 
- 

-zioni . 	Diedesi pero pienamente alla poesia, e manifesto di pri- 
mo slancio it gran talento di cui l'aveva dotato la natura , per 
ispargere toile sue tragedie di un sacro orrore H 	teatro . 	Ma 
il genio filosofico non si estinse mai nel poeta tragico , led an- 
zi sgrvl grandemente ad ornare dei 	piet 	bei ,Iumi le celebrate 
sue tragedie.. 	Euripide e stato it solo competitore di Sofocle 
degno di lui , 	e 1' unico poeta della dotta Grecia 	che . abbia 
potuto presso 1' imparziale posterity contrastare la corona tra-; 
gica al vincitore di Eschilo . Eschilo, Sofocle ed Eurip-ide fork 
mano 	tutto it greco teatro., essendo questi gli •unici_ di cui cl 
sieno- restati i, poemi , 	e i soli pure- che vengano con distintd 
lodi comtnendati dagli antichi scritiori . -hi questi dunque d' uo-% 
po 6 rintracciare it gusto tragico del greco teatro . 

• 

Generalmente parlando , delle tragedie greche possiamo di.; 
re 	che 	in 	esse 	si ,trovano 	molti 	pregi da piacere nei 	tempt 
pit illuminati, 	e 	multi 	difetti 	altresi da. petclonarsi ai primi 

e e 2 	 - 

134 
Merit() delle 
greche 	trage. 
die . 
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cominciamenti del teatro. La semplicita perfettissima e l'uniti 
dell' azione non interrotta con inutili 	episodj , 	la 	naturafiezza 
dei caratteri , non portati tropp'oltre con fanatico entusiasmo, 
ma dipinti con tratti ben distinti , la condotta assai regolare 
della favola , 	e 	sopra 	tutto la verita del dialogo, la grave e 
mobile maesta dello stile , la sublimity de'pensieri , la giustezza 
delle sentenze , sono doti tanto pia cornmendabili ne"greci poe- 
ti , quanto che essi senza aver, altri modelli da imitare , 	sep- 
pro felicernente ricavarle dal fondo stesso della natura ; men-
tre i poeti posteriotii non hanno potut.o si esattamente copiar-
le , tenendo avanti gli occhi quegli -originali . Il Brumoy (a), 
ii 	Rousseau e molti altri dotti critici lodano la scelta de'sog- 
getridelr'e tragedie dei Greci . -Infatti it richiamare alla men- 
te le patrie memorie., 	it 	sentire 	le 	antiche 	glorie delle Imo 
citta ,, ed 	il 	far 	fine 'e 	sottili 	allusioni 	alle attuali loro circo- 
stanze, doves essere sorgerite di molti piaceri nel patriotico e 
sensibile animo dei Greci. Noi leggiamo con indifferenza LE-
dip9 coloneo di Sofocle, Gli Eraclidi di Euripide ed altre 
greche tragedie ; 	ma con quanto dilettarnento non le avranno 
ascoltate gli Ateniesi, 	vedendo 	un Edipo ed 	i 	figliuoli 	stessi 
del venerato Ercole cercare nel loro dominio sicurezza ed asi- 
Jo , e sentendosi' commendare con molte Lodi da si ragguarde- . 
von personaggi 1 Ma il. Marmonte 1, sotto altro aspetto guar- 
dando le greche tragedie 5 	ne 	trova 	gravemente riprensibili i 
poeti per avere cercato nella fatality la base dell' azione 	tea- 
trale ; 	ne sa appr̀ovare che prendessero 	i soggetti da cio che 

soltanto r effetto di tin fatale destino , 	e 	capace 	di 	condur 
r Aim° ad una furiosa disperazione . lo non nsherO che it 
destino non abbia molta parte nelle greche tragedie ; ed accord 
der() 	volentieri ' che 	le 	disgrazie 	e i delitti 	illustri 	sarebbono 
piaciuti assai pia sul teatro , ed avrebbono avuta una pia utile 

Amorality , 	cagionati dalle umane passioni , che derivati dal de. 
(a) 	Disc. sur le paral. des That. 
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stino e dalla volont _degli dei ; ma diro nondimend the le 
circo)tanze della religione clovevano rendere ai Greci piu tolle- 
rabili gli orrori del destine), 	che a not fanno tanto ribrezzo ; 
e aggiugnera finalmente che quando nella tragedia sono ben 
condotti gli affetti, si piange, si teme, si Creme, si compatiseg, 
si ama e si odia senza Tare tante avverttnze alla prima origine 

' di quelle situazioni che ci menano- a tali affetti . Ributtano od 
infastidiscono i progetti di vendetta_ di Veriere net prologo dell' 
Ippolito ; ma Fedra interessa •nelle poetiche scene, senza, che 
pit si pensi onde le sia venuta quella funesta passione pel suo 
figliastro-Ippolito. L'Edipo 6 il soggetto della piir dura e bar= 
bara 	fatalita ; e 	pure- l'Edipo 6 la tragedia che pill general- 
mente commuove e -piace . Un soggetto che siacapace d'interes- 
santi situazioni , 	che tengano 	attenta 	la mente degli spettato- 
ri , che ne ,commuovano l'animo , che ne feriscano ii cuore , sa-
ra un soggetto che potra maneggiarsi dai tragic' , senza meri- 
tare le riprensioni 	dei 	critici . 	 , 

Il coro degli antichi 	6 stato 	un argomento 	di erudite e r31 
Coro Belie zre• 

calde dispute fra moderni ,, volendo alcuni ritrovarvi 'mine van_- 
taggi ; altri trattandolo col maggiore disprezzo , come sconcio, 
inutile ed inopporturio ; ed altri cercandO soltanto modo a di= 
fenderlo,dalle accuse senza 	passare a lodarlo . 	Ma 	it coro , a 
mio giudizio , si rende nelle scene 	per tutti i versi talmente 
insulso , e tanto contrario ai veil interessi della tragedia, e al-
la fine degli atti diviene si inutile e superfluo ,. che non posso 
persuadermi 	altramente , 	se 	non che 	gli antichi medesirni ne  
conoscessero la dissonanza , ma che, lo rispettassero nondimeno 
come un avan;o della primitive rozzezza , lasciando .questa mac- 
chia ai loro componitnenti in grazia 	dell' use e della popolare 
opinione., 	che vogliono spesse volte guidare to penna del p-oe- 
ta , dove non la conduce la( ragioni ed it buon sensO . Il prim- 
cipio della tragedia , 	come abbiam detto, 	era, un coro di per- 
sone che si prcndevano sollazzo col cantare hull al dio del Id- 

the tragedie . 
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no .'Epigenide , perche compose i versi su di altro argomento, 
fu gravemente rimproverato dal popolo. Tespi segui l'escimpio 
di Epigenide , 	ed aggiunse 	altresi una persona che facesse it 
racconto di quella vera o favolosa storia , su cui versar dove- 
vano i canti , 	ma conservando it coro come la parte principa- 
le , o per dir meglio l'unica della tragedia, e considerando sold 
tanto come meri episodj i frammischiati discorsi del nuovo suo 	• 
personaggio . 	In 	questo statd trovarono Eschilo , 	Sofocle ed 
Euripide it teatro . Come dunque avere il coraggio di sbandir- 
ne tutto ad un tratto it coro 	si ben. ricevuto dal popolo? E 
come 	i 	Greci posteriori lasciare -una parte de11a tragedia , che 
avevano messy in opera i gloriosi triumviri del loro teatro? II 
moderno teatro ci presenta 	altri 	simili 	esempj 	della forza del 
pregiudizio popolare sulla penna dei poeti che lo servono . 'La 
stesse s-cuole filosofiche , 	nelle, quali I" use e la volgare opinio- 
ne dovrebbero avere assai -minor possanza che sul teatro , non 
hanno saputo abbandonare si presto gli spinosi sentieri , perche 
calcati dai ciechi maggiori , e seguire le dritte vie, benche ad-
ditate dalla illuminata ragione . Io dunque riprovo it coro del-
le greche tragedie;  senza la menoma esitazione , come un per-
sonaggio assurdo ed inintelligibile , e come una parte oziosa ed 
inutile per la drammatica poesia . Ma nondimeno leggendo i co-
ri , singolarmente di Sofocle e di Euripide , vi trovo tante bel- 
lezze poetiche e filosofiche , 	versi.  si armoniosi ,- espressioni 	si 
energiche 	e 	vive , 	sentenze si nobili e giuste , che quasi per=  
dono a quei Tragici i difetti drammatici del loro coro in gra-
zia di queste liriche virtu . 

136 L' intervento degli: dii non e tanto comune nelle tragedie, 
cii ch   eei 	de gelle 
2 re 	tra. ne tanto si abbassa , ed in qualche modo si rende vile e dispre- 

(lie . gevole I 	come si 	fa ne giustamente celebrati 	poem', eroici di 
Omero ; ma non pertanto vengono pia frequenti gli dii sul tea- 
tro del Greci di quello che richiede 	lo scioglimento- della 	fa- 
vola ; e spesse volte , per addurre it maraviglioso della macchi- 
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na, tolgono la maraviglia piii Tina e pia ragionevole del ra•ggi, 
ro delgli uomini e del sottile maneggio delle 	molle che 	muo- 
vono it cuore uma.no . Ercole nel Filottete di Sofocle.viene sol-
tanto a raffreddare l'animo del. lettore , che attende con ansie- 
ta P ingegnoso scioglimento 	di quell' intricato 	nodes, 	e spera 
tun,' altro esito• di quel ben condotto contrasto che la 	venuta 

' di un dio . Non 	e 	ella una cosa indecente e obbrobriosa per 
una dea , 	singolarmente per quella che presiede alla ragione ed • 
alla sapienza , il soffiare che fa Minerva- , nell'iljace di Sofo- 
cle , it 	fuo_co , onde accendere .e 	vie pia infiammare la rabbia 
del frenetico .,ljace , dopo avere schernito quel -valoroso guer- 
riero , 	somministrando varj- fantasmi ai suoi sensi ingannati•, e 
facendogli decapitare gli armenti 	da lui presi per gli iltridi e 
per gli altri 	capi dei Greci "?. E' egli soffribile it sentire in boc- 
ca di una tat dea quell' icumana sententa (a)-: 	Vi ha gioja 
piit clolce che fare risa contra i nemici; OVicouv yeAcos iihs-ros 
its szapods -yeAciv . A qual fine introdurre Euripicle la, dea Ve- 
nere nel prologo 'dell' Ippolito? 	Fa 	ella altro colle anticipate 
sue spiegazioni ehe detrarre molto- della bellezza di quella tra-
gedia , c singolarmente dell' impareggiabile scena , in cui con-
fida Fedra alla nutrice it suo amore per Ippolito? A che ser- 
vono 	le improprie 	espressioni 	di 	vendetta, 	che , escono dalla 
bocca di quelramabile dea ? Perche nelPultimo atto far discen- 
dere sulle scene Diana a dire 	fredde 	scipitezze , -e 	levare .in 
parte la compassione 	6 P orrore , che aveva eccitata la disgra- 
zia d' Ippolito ? 	A me 	non 	piace it miscuglio degli dii cogli 
uomini sul teafro ; 	ma 	se talvolta i • celesti numi vogliono 	la- , 
sciare it 	beatc,  loco soggiorno ter farsi vedere•sulle nostre sce- 
nt , abbiano riguardo al proprio decoro, e serbino scrupolosa-
mente it precetto che impone loro it legislatore del buon gu-
sto , Orazio 1  'di non intervenire nei drammi, se non vi Curl 

Ca) 	Ajacc at. I. 	 . 
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nodo che non possa sciorsi 	senza P ajuto 	del divino, lor

? 
 pc:f. 

tere . 	. 
is7 	-- La naturalezza  del dialogo 	dei caratteri 	degli 	affetti e , 	 , Naturalezza 
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del-le 	espressioni 	e 	uno dei piii bei pregi delle greche trage- 
co. die : 	nei nostri eroi parla spesso la romanzesca immaginazione 

del poeta ; 	nei greci si sente la chiara voce della schietta ha- 
tura . 	Ma nondimeno alle volte troppo semplice e nuda ci si 

• presenta la natura sul greco teatro ; 	e 	pet- volere troppo se- 
guire 	11 naturale , si da talora-nel basso . Sieno 	pure della, pia 
semplice e schietta naturalezza alcune scene dell' Ajace , delle 
-Baccanti , deli' /ficeste , 	dell' Andromaca e di altre tragedie , 
a not non possono piacere gran fatto sul teatro i tratti troppg 
.comuni e triviali che si sentono tuttodl tra le dotnestiche so- 

, glie , ed ameremmo meglio vedervi piii pulitezza e nobila nei 
pensieri t  nel dialog°, negli affetti co nelle espressioni . La na-
tura nel teatro. si mette in vista del pubblico , e vuol fare Mo-
sira di se, ed in tale pubblicid piace un conveniente e deco-
roso ornato, non una nuda e disadorna semplicita . I personaggi 

$ allegorici , la FOrza, la Morte ed altri simili che parlano nel- '13
e ?Ton alle. 

bonche 6 
le greche tragedie , 	sono per not assai pia assurdi , 	che 	non 
erano 	pei Greci , soliti a personificare e divinizthe ogni cosa: 
poco maggior maraviglia poteva Toro recare ii vedere e.sentire 
.sul teatro la Morte e la Forza , 	che Apollo 	e 	gli 	altri dii. 
,Ma non per questo pretendo scusare r introduzione sulle gre-
che scene degli allegorici personaggi ; e questo e , a inio giu- 
dizio , 	uno dei difetti 	da riprenciersi nei greci drammi . Ed ec- 
co quale puo riputarsi , parlatido in generale , to stato del gre-
co teatro : questi sono i pregi e questi i difettio, che nelle an, 
riche tragedie si osservano ; difetti che, nelle circostanze delta 
poetica for religione e del pocanzi nato teatro, hanno un assai 
ragionevole scusa ed un giustissimo titolo per ottenere 	la no,. 
stra indulgenza ; 	difetti - che 	vengono compensati abbondante- 
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mente 	dalle 	moire 	ed egregie virtu 	che 	coronano 	i 	greci 
dram ini . 

Ma venendo al particolare , 	qual dovra dirsi ii carattere 	carTere  
di 	ciascuno dei tre rinomati tragici 	greci I: 	Chi 	sara 	riputato 	dei !re tragici 

greci ! 

piA scevro di difetti e- pill ricco di pregi ? CM in, comma sara 
. it pia degno 1 	a 	cui 	debba accordarsi la palma drammatica ? 

' 	Lasciamo al Brumoy (a) la cura di cercare i paragon' d'Eschi-
lo con un torrente 5  di Sofocle "con un vanale 1  e di Euripide 
con un.fiume ; not esamineremo ,alquanto piA rninutamente al- 
•cuni for pezzi , e ne faremo piU chiaro ed inteliigibile confron-
to . Eschilo ha lasciato una tragedia col titolo dei Coefori sul 
medesimo argomento , su cui Sofocle ed Euripide hanno lavo-
rata la loro Elettra . Ma l'Elettra di Sofocle e nell' apertura 
e nella sposizione dell' argomento , e nello scoprimetito di Ore-
ste, e nella uccisione di Egisto e di Clitennestra , ed in quasi 
tutte le situazioni, e assai piit felice di quelle del predecessors 
e del successore . Eschilo ed Euripide saVianiente fanno nasce-
re 1' orrore di uccidere la propria madre nel cuore di Oreste; 
ed, Eschilo consigliando Oreste col mezzo di Pilade ad ubbi-
dire 

 
all' oracolo , meglio , a mio giudizio , si conduce che Ed- 

ripicle agitandolo cog!' improprj 	rimproveri della sorella Elet- 
tra. 	Clitennestra 	che domanda al proprio figliuolo la grazia 
della vita , e assai patetica in Eschilo; ma fa troppo orrore e 
ribrezzo it ,vedere sulle scene un figliuolo , armato di pugnale 
contro la madre i macchiare del suo sangue le parricide mani . ,, 
Sono ben condotte in Euripide le furie di 'Oreste dopo la rnor- 

- 	to di Clitennestra ; ma non si presentano preparate abbastanza 
quelle di Elettra; e la venuta dei gemini e inopportuna e su-
perflua . Ma tie Eichilo , ne .Sofocle , ne Euripide non hanno 
saputo 	dipingerci ii carattere di Clitennestra, che perseguita i 	. 
proprj figli ad onta del naturale amore materno 2  ne farci ten-, 

-• 	Tom. IL 	 I f 
(a) 	Disc. sur le parades tHatr, 
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tire nei figliUoli Oreste ed Elettra la voce della natura 	die 
con trasta col piacere 	di veder vendicata la 	morte del 	piadre . 
IVIk lasciamo da parte Eschilo 5  nel quale troppo ancora si ve- 
de della rozzezza e della imperfezione dei primi inventors , 	ed 

' i .cui poemi stare non possono a confronto di quelli di Sofo-
cle e di Euripide che lo seguirono ; e riguardiamo un poco at-' 
Lune delle pia famose tragedie di questi eroi del greco teatro . ' 
L'iljace di Scfocle manca un poco nell'unia delrazione . Aja-- 
ce furioso e lucid 	di 	se flagella un bue credendolo Ulisse; e 
poi ritornato in se stesso si affligge e-  duole della sua frenesia; 
e qui finisce r azione, 	secondo il titolo della tragedia, 	che is 
,eljace flagellifero. Si uccide -poi Ajace, e si rnuovono si lun-
ghi e si caldi contrasti per dargli o no sepoltura , che sembra 
essere questa la principale azione della- tragedia . L'Andromaca 	1  
di Euripide pia apertamente pecca contro I' unity dell' azione . 
.L' Hardion (a) distingue le due azioni di questa tragedia : 	la 
prima finisce al terzo canto del coro 5  ed ha per oggetto la li- 
berazione di .elndrornaca; 	la seconda 5  ch'egli.intitola la morte . 
-di Neottolemo, 	comincia _all' arrivo di Oreste, 	e finisce colla 
tragedia . Ma 1' 4ndroniaca place pia dell' 4jace per la bellez- 
za dei caratteri e per P espressione dei sentimenti . 	Patetica 	e 

• la scena di Ajace con suo figlio , nell' atto che pensa a torsi 
la vita ; 	ma 	intenerisce pia . quella di "Indrornaca col suo alla 
presenza di Menelao , ,che vuole uccidere madre e figli° : /lja- 
se vicino a darsi is morte non commuove tanto it cuore degli 
.spettatori , come Ermion e nelle medesime circostanze , - agitata 
dai rimorsi della coscienza . 	E generalmente e assai pia tragica 
I' .,lndromacci di Euripide, che P Ajace di Sofecle . Il Filot-
tete di questo non viene comunemente comtnendato con tante 
Jodi , came a mio 	giudizio ben- giustamente merita per quella, 
semplicissima unity dell' azione , 	per quella diversita dei tre ca- 

_ ratteri di Filottete , 	di 	Ulisse 	e 	di Neottolemo, sI distinta- 
(a) 	'Disc. sun r Androm. d' Eurip. , Acad. des Inscr. tom. II. 
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mence espressa e si costanremente sostenuta , e per quella corn-
passihe' che si naturalmente fa nascere in cuore agli spettato- 
ri. Cosi avesse it poeta trovato uno scioglimento piit 	degno 
della sua 	penny 	o 	nel 	sottile 	ingegno e nella .seduttrice elo- 
quenza, di Uliss'e, 	o nel generoso spirito 	di Neottolemo , o 

tnell' afflitto cuore di Filottete, o in qualche altra naturale ca- 
gione, 	senz' aver ricorso agli dei , ne far venire dal cielo' Er- 
cote per consigliare Filottete. 	Ii Chateaubrun ha voluto dare 
al teatro francese un Filottete, nel quale prudentemente fa na-
scere la risoluzione di questo eroe di partire per la guerra Z-0-- 
me un effetto dell' eloquenza di Ulisse ; 	ma in tutto ii resto 
della tragedia 6 talmente inferiore al suo esemplare, che it con-
fronto del francese Filottete col greco non pub servire cite a 
formare un vantaggioso elogio del genio di Sofocle. La Liar-
pe ha fatto poi un altro Filottete, che pia dappresso ha segui-
to il greco esemplare , e questa 6 stata 1' nnica o almeno cer- 
to quella che pia di tutte 	le 	sue 	tragedie ha 	riscossi 	gli 	ap- 
plausi 	degrintendenti ; cio che torna sempre a maggiore lode 
di Sofocle. Questi nel Filottete e nell'Edipo coloneo ha sa- 
•puto dare ad un semplicissimo argomento le grazie 	gli orna- 
mend di una compostissima variety . Euripide all'incontro nel-
le Trojane , nell' Ifigenia ed in altre tragedie ha avuto it me.t. 
ri to di ridurre a somma semplicita, argomenti cotnplicati ,di va- 
rieta 	di accidenti . 	Puo 	darsi lode maggiore che la ingenua 
confessione del gran Racine, it quale nella prefazione alla sua 
Ifigenia , a quella Ifigenia, di cui dice Boileau (a) che tras- 
se pia lagrime daglis occhi degli spettatori , 	che non ne costa 
alla radunata•Grecia 1' Ifigenia immolata in Aulide , nella pre- 
fazione , dico, a quest' Ifigenia francamente 	confessa che 	nel- 
la sua tragedia avevano piet incontrat° Paggradimento dei colti 
spettatori 1  e ne avevano riscosso maggiori applausi quei passi, 

i f 2  
(a) 	Ep.VII.  
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ch,  egli aveva felicemente told dalla greca Ifigenia per pric-
chime Ia sua francese ? L' Edipo di Sofocle viene a raigione 
considerato come it capo 	d' opera del teatro antico , e riguar-
dato con profonda ammirazione dagr intendenti di tutti i tem-
pi , come uno dei pia bei monumenti dell'ingegno umano . In. 
vano it gran Cornelio ed it filosofo Voltaire si sono .provati di' 

. dare al teatro francese un Edipo, che potesse reggere al con- 
front° del greco . L'Edipo del Cornelio riguardo a quello di 
Sofocle none die un romanzo galante paragonato ad una pas- 
sionata ed elegante storia. 11 Voltaire non s' intriga in, tanti 	• 
episodj , 	e non si discosta tanto dal vero interesse della tavo- 
la , come aveva fatto il suo antecessore Cornelia . Ma confron- 
tando 	l' Edipo di Voltaire con quello ,di Sofocle , la forza 
dell' evidenza Para confessare , al pia : geloso francese 	che tutto 
-II bello , 	tutto 	it 	tragic° 	del francese, e 	'preso quasi_ letteral- 
rnente dal greco ; che l'intreccio di Filottete aggiunto da,1/0/- 
taire diventa inopportuno e superfluo ; 	e che pia forza di af- 
fetto avrebbe acquistatO it francese• Edipo , 	se 	l' autore senza 
tanti riguardi pel gusto di sua nazione avesse 	presentato 	sulla 
scena con qualche temperamento I'atto quint° di Sofocle, che 
non ha avuto coraggio 	di produrre . L' Edipo di Sofocle ha 
ineritato sempre lo studio e Ia venerazione dei dotti , e viene 
giustamente riguardato in materia di poesia come it Laocoonte 
e la Venere Medicea in genere di scoltura , che tutti gli ear- 
tisti hanno voluto studiare , alcuni 	hanno preteso 	di copiare , 
e nessuno mai ha saputo colpire ; ma nell' Ippolito di Euripi- 
de le scene della passione 	e 	della dichiarazione 	di Fedra nei 
primi • atti non sono elleno 	come 	le linee 	di Apelle , 	che lo 
fecero comparire un dio della pittura agli occhi dell'intenden-
te Protogene? Il carattere pia patetico delle tragedie del Ra-
cine, e , second() it comune sentimento , quello di Fedra , ed 
in questo le pia _vive e. le pia animate 	scene sono quelle 	ehe 

,_il poeta ha prese da. Euripide . Con quale trasporto non parla 
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ii Diderot Ca) di quegli eccellenti versi della Fedra di Ra- 
cine:3 	 , 	.. 

. Dieux 1. que ne suis-je assise a 1' ombre des forts! 
Quand pourrai-je au travers d" tole noble pouss.  iere 
Suivre de t oeil un char fuyant dans la carriere! 

• 
Il poeta stesso, 	dice it Diderot, non ha potuto lusingarsi 

,, di ritrovare un tratto si bello che dopo 	di averlo 	trovato, 
,, ed io mi stimo pit) di conoscerne it merito, che di qualun. _ 
1, que cosa che possa io scrivere in vita mia „ . Ma it Dide- 
rot non sapeva che quel si eccellente passo , cui egli crede -che 
non potesse sperare it 	poeta di giugnere , si trovava gib. bello 
.e fatto nell'atto primo di Euripide, e che it Racine .altro non 
fece che sentire it merito di quelle passionate 	espressioni , 	ea 
esporre in eleganti versi francesi i versi non meno delicati del 
greco poeta . 	Ma io troppo mi distendo in ragionare distinta- 
mente delle tragedie 	di questi due poeti ; 	generalmente pu$ 
dirsi 	che Sofocle e pit regolare .e pia ordinato ,nella condot- 
ta della favola ; Euripide 6 meno esatto e meno castigato n-ell! 

1 economia del dramma . I dialoghi hi amendue sono troppo.ri- 
pieni di sentenze distaccate , 	profuse 	ugualmente da 	un vec- 
chio e da un giovane , da un principe e da un servo, da un 
sacerdote 	e 	da una clonzella, 	senz'aversi 	in questa Parte ri.. 
guard° al conveniente carattere della persona che parla ; 	ma 
in Euripicle sono ancora pid frequenti tali sentenze, ed hanno 
pit aria di pedantismo scolastico . Sofocle e pid pressante ed 
ardente nel dialog° : 	Euripide si perde facilmente in vane ed 
inutili cleclamazioni , 	quail sono quelle d' ipporto contro, alle 
donne, di Teseo contro ai filosofi , 	di Medea, 	di Giasone, 
ed altre non poche . Scfo le e assai pid felice ch'Euripide nel 
prologo, o nell'apertura e nella sposizione dell'arsomento deli 

5 
(a) 	De la Pots. (ham 
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le tragedie ; ma Euripide sopra Sofocle, e sopra ogni alto ha 
il vanto singolarmente riguardevole in un tragico, di saper por-
tare al pia alto grado it disordine delle passioni , e particolar-
rnente , come dice Longino (a) , nell' esprimere tragicamente 
it furore e r amore riesce con singolare Felicia ; 	e Ouintilia- , 
no (to) gli da la palma nel maneggiare gli affetti , _massimameni. 
to la compassione ; ed .dristotele (c), benche i difetti e rine- 
sattezza 	di lui pienamente conosca , pur nondirneno lo e-hiama 
.rpouyiaorccrov , e gli accorda la preminenza di essere it pia tra- 
gico di quanti si dedicarono a tal genere di poesia . 	Sofocle , 
pia 	attento alle cose che alle 	parole , 	all' invenzione 	the 	ally 
dicitura , e pia forte, 	pia grave e 	pia grande nei sentiments 
e riell.' espressibni . 	Euripide pose pia studio nella composizio- 
ne delle parole e nella tornitura delle sentenze , e si forme) uno 
stile 	tragico pia armonioso ,,pia_ fluid° , pia soave , pia ornato 
e pia dilettevole . Sofocle viene,riconosciuto da una gran par- 
te dei critici pel Principe della tragedia: 	ed 	it 	nome di• sofo- 
cleo, dato di universale accordo al coturno tragico, sembra che 
sia 	una decisione del 	diritto di Sofocle a questo principa to . 
Ma 	Euripide conta, a suo favore ii 	giudizio di altri moltissithi 
antichi 	e moderni : e l' esempio del gran Racine, che tutto sit' 
e 	formate) quell' eccellente tragico ch'egli e sulle orme di Eu- 
ripide, 	mi sembra pia decisivo che tutti i 	gloriosi 	testimonj 
dei pia dotti 	critici . 	Se 	it Racine fosse it Paride letterario , 
come sopra ogni 	altro 	avrebbe 	ragione 	di esserlo , 	chiamato 
dalle muse a giudicare sully preferenza del merito di questi tre 
dii della tragedia , punto non 	dubito che Sofocle avrebbe a 
piangere con Giunone di vedere posposta la maestosa sua bel- 
lezza , .e 	che le amabili grazie 	e 	le dilicate forme guadagne- 
rebbon9 ad Euripide it porno . d' oro . 	Ma not 	non siamo ne 
Paricli, ne Racini ; e lasciando ad .altri it difficile impegno di 
proferire ser?tenza fra due si grandi eroi , 	pregheremo i nostri 

(a) 	XIV. 	 (6) 	Lib. X. cap. I. 	 (c. ) 	Poet, cap. XI. 
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, 	poeti o studiarli e medirarli notte e di tutti e due f  unendo ad 

essi i) loro maestro Eschilo , e rispettando questi tre genj Su-
blimi come i veri padri del tragico teatro , apprendere dai lo- 
ro drammi la semplicita , la natura, la condotta 2  le situazio- 

- ni , 	l' affetto , lo stile . . _ 
Ora seguitando ad esaminare it greco teatro i un fenome- =Yo 

-1, no ci si presenta 	assai singolare, the pue sembrar molto ono- 'efietti 
Maraintrliosi delletra- _ 	_ 	• revole al suo Merit° . Sono prodigiosi e notabili i grandi effet- 

ti 	che 	produceva nella Grecia la drammatica poesia . Vedevasi 
alle vol re fatto , 	per cosi dire , 	un mare di lagrime 	tutto it 
teatro 1 	tutti 	dirottainente 	piangere 	gli spettatori alla rappre- 
sentazione di una tragedia . Vedevansi fuggire atterriti i ragaz- 
zi , 	abortire 	le 	donne 	gravide per P estrema commozione,  del 
cuore , cagionata dal teatrale spettacolo . Vedevasi una citta oc-, 
cupata da un grave malore all' uscire dalla 	recita di una tra- 
gedia . Nedevansi in somma effetti del greco teatro , di cui it no-
stro non e capace , e di cui noi appena possiamo formard qual--
che idea . Pure questi grandi effetti non sono , a mio giudizio, 
una sicura prova .del valore dei greci poeti nella drammatica-', 
ma debbonsi derivare da altre cagioni . Se fu singolare la coal, 
rnozione ed it pianto degli Ateniesi alla tragedia di Frinico sul-
fa Perdity di Miler° (a), fu l'aMbizione e (amore_ della glo-
ria del popolo plii the la forza e 1' abilita del poeta, che -fe- 
te spargere quelle lagrime ; 	e 	quella stessa tragedia in - circa- 
stanze 	diverse sarebbesi 	sentita_ con 	indifferenza - e 	freddezza . 

gedie greche . 

Luciano (10 racconta la strain e 	grave malattia 	che prese i 
cittadini di Abdera , dopo di aver sentita l'..lndrometla 	di Eu- 
ripide i quali-recitavano i suoi versi nei vaneggiamenti della for 
fthbre ; ma a questo rnalore contribui non meno it calore del- 

la 	stagione che Pinteresse del dramma , 11. quale forse sara sta.-, 
to passionato e paretico corm!: gli altri di quel poeta, ma non 
viene dagli antichi distinto con particolari commeniazioni . 	Al 

(a) 	Herod. Lib. VI. 	 (b) 	Quom. scrib. sit hist. 
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rappresentarsi le Eumenidi di Eschilo caddero in deliquioii ra- 
gazzi, le donne incinte 'abortirono , 	e si mise in orribi1 	agi- 
tazione tutto it teatro . Ma gli stessi autori che narrano si fu- 
nesto accidente 1 	P attribuiscono 	alle 	spaventevoli maschere di , 
cinquanta

, 
 furie che componevano it coro , le quail aveva,no per 

capelli veri serpenti . 	Filostrato nella vita di 4pollonio (a) 
dice , 	che un certo istrione , al tempi di Nerone prese a girar ' 
per la Spagna , 	ed al comparire in Siviglia con si vasta aper- 
tura-nella bocca per la maschera , e di si smisurata altezza per 
P innalzamento dei coturni , 	tutti 	rimasero spaventati ; 	ed al 
sentirlo poi dare fuori la grossa voce , 	non pia poterono te- 
nersi per la paura , e si misero in fuga . Giovenale (0 -dice, 
che 	i 	rustici bambinelli, al solo vedere P enorme bocca de1le 
pallide maschere , si sbigottivano in grembo alle madri: 

, 	 . .. - 	  personae pallentis hiatum 
In gremio matris formidat rusticus infans. 

E se tali effetti produceva la sola vista di una ordinaria e co-
mune maschera , che lion dovea remersi dallo spettacolo di cin-
quanta, si strane ed orribili ? Infatti se -non fossero state l'estrin- 
seche circostanze , 	le 'quali avesser cagionato tanta commozio- 
ne nel popolo , che mai po'trebbe trovarsi nell' intrinseco me- 
rito della tragedia che la dovesse produrre? 	Fredde ed insul- 
se lid fra le Pude , Oreste , Apollo e Minerva occupano tut- 
to it dramma : 	ed appena in alcuna scena, vi ha un tratto Ca- 
pace di toccare it 	cuore dei colti spettatori . Quanto maggior 
compassione ed orrore non eccita Oreste nella tragedia-  di Eu-
ripide , che- porta ii suo nome , 'e della quale nessuno di quei 
prodigiosi effetti si riferisce , che nell' Eumenidi di Eschilo fe- 
cero tanta impressione ? -Ne io "so indurmi 	a 	credere 	che la 
tragedia di Eschilo I Bette cc-11)i dell' assedio di Tebe mettesse 

(a) 	Cap. IX. 	 - 	(b) 	sat, n 	 •i.  
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in- tAtti gli spettatori 1' ardore di guerreggiareo  come vanta lo 
stesso lEschilo presso 4ristofane (a) ; , ne altri effetti mi_ pare 

L 	si debbano attribuire alle sue tragedie the spaventi 	e lagrime 
. 	opolari , nate dall' orrore' del fatti, non dalla forza della pas- 

sione , ne 	dalla dilicatezza del sentimenti . La figura dunque 
egli attori , Ia masthera , 1' abito , 	it coturno 	e 	tutto P es- 

1

r  inseco apparato contribuiva, molto ad eccitare nel popolo 10 . 
, spavento e P orrore. 	Aggiungevasi a- questo la vivacity e P e- 
nergia dell' espressione ne' recitanti. Aveva inoltre in cio gran 
parte la -patetica ed insinuante musica , che accompagnava 	la 
rappresentazione . 	11 teatro , le scene 	e •tutta 	la 	decorazione 
molto parimente contribuivano ad ottenere strepitosi 	e 	nobili 
effetti . Ma non per questo voglio negare che la composizione 
stessa delle tragedie 	non •, fosse molto . opportuna al 	desiderato 
fine , e capace di destar la passione e commuovere l'animo de- 
gli spettatori . 	I Greci erano dotati di 	una sensibilitl assai su-- 
periore 	a 	quanto -noi possiamo pensare : I' occhio 	e 	P udito 
avevano molto maggiore influenza nel Toro animo , che noi•non 
proviamo avere nel nostro . 	Quindi alla vista di una statua 0 
di una pittura restavano attoniti ; 	e la 	musica 	soavit 	di una 
voce o di uno stromento fuori di se li rapiva . 	Per draw di 
questa viva sensibility , r armonia dell'orazione e la modulazio- 
ne dello stile aveva estrema possanza nell' orecchio 	e nel cuo- 
re del dotti Grecl . Fa• a not maraviglia it vedere Dionigi di 
4licarnasso come s' accende in collera , e giura per .Giove e 
per tutti gli dei , e si trasporta alle pin calde ed amare espres-
sioni, perche Egesid nella sua prosa trascura la scelta dei nu-
meri e lo studio dell' armonia: ma i Greci eranb di un orec 
chio troppo dilicato 	e 	sensibile per poter ascoltare 	tranquilla,- 
mente un periodo disarmonico od una clausola dura . 	Al con- 
trario Ia gioja ed ii pjacere prendevali fuor di mod°, qualor 

Tom. 11. 	 g g 
(a) • In Ran.  
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sentivano tin verso armonioso e sonoro , • od. un elegante 7 bell 
tornita sentenza . E vediamo infatti 	che , tale essendo la Iversi- 
Tca-zione e lo stile di Euripide, a lui pia che ad ogni altro si 
riferiscono i 	monumenti che si riportano 	dell' entusiasmo 	dei. 
Greci . 	11 	popolo e i dotti correvano in folla a sentire 	le 	suei  _ 
tragedie . Lo stesso Socrate , che poco si dilettava de'teatrali diJ 
vertimenti , 	era 	it 	primo 	a 	venire al teatro , tostoche sapeva 

. doversi rappresentare i drammi di Euripide (a). Narra Tullio 
che Socrate trovando Euripide-  che incominciava 1' Preste, all' 
udirne i soli tre primi versi ,.non pote a meno di non farli ri- 
petere, e ne testa soprappreso da maraviglia . 	Ma questi ver- 
si , benche contengano una grave-sentenza , 	e forse altrettanto _. 
vera che dolorosa all' umanita , non hanno per'), a mio giudi-
zio , pregio maggiore the la soavita e l'armonia . Plutarco rac-
conta che nella guerra di Sicilia , quando gli Ateniesi furono pie-
namente battuti dal capitano Gilippo, siccome iuolti soldati rima-
sti prigionieri o schiavi , sapevano a mente e recitavano i versi 
di Euripide , -cosI li sentivano i Siciliani con tale attenzione e 
piacere , che gl'imparavano anch' essi, e davano in premio la li- 
berta a quanti sapevano recar loro tale diletto . 	E questo tra- 
sporto 	di, Socrate, 	degli Ateniesi 	e 	dei Siciliani pei 	versi di 
.Euripide , e Ia malattia stessa degli Abderiti sopraccitata posso- 
no in qualche modo provare 	che la bellezza della versificazio- 
tie , piit che la regolarita e la condotta• del dramma , produce-
va sul greco teatro nell" animo degli spettatori quell' impressio.-
ne ; e generalmente da circostanze straniere e non legate inti- 
mamenre colle quanta. essenziali" del dramma , si 	potranno 	ri- 
petere qUegli .effetti che a not pajono sorprendepti , 	e che ora 
non possiamo sentire nel nostro , per quarto sia giunto ad una 
perfezione da poter entrare giustamente in paragone col greco. 
Altri effetti pier utili e piA -lodevoli pote vantare Ia greca 	tra- 
gedia . L' arte del ragionare , la morale filosofia , e la vera e10.• 

(a) 	Aclian. Var. fist. lib. 11. ct )CIII. 
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queza pia universalmente e con maggiore facility, s' imparava:  
no net teatro, che nelle scuole 	dei filosofi 	e 	dei 	sofisti . 	La 
pktura , 	la musica e le -belle arti deggiono alla tragedia i piCt 
rapidi e felici loro progressi . La meccanica stessa non sarebbe 
venuta presso 	i 	Greci 	a tanta perfezione , 	se non fosse stata 
necessaria per le macchine del teatro ; e la singolare eccellen-
za dei Greci in ogni coltura , che fa ancora la maraviglia dei . , 
posteri , si e in 'gran parte formata- e cresciuta -all' ombra del 
teatro . 	 . 	. .. 	, 

L' esempio di Eschilo , 	di So./bele 	di Euripide, e gli _e /4-r 
Altri tragici 

applausi :e 	gli onori che si acquistarono colle 	loro 	tragedie , 
fecero nascere molti poeti che tentarono *quells medesirna via 
di giugnere alla lusinghiera• fama , di cui vedevano godere quei 
celebrati 	triumviri 	del tragico 	teatro. Rammentansi di quei 
tempi un Filocle vincitore di Sofode , un Nicomaco che ri-
portava la palma in competenza di Euripide, un Teognide ri-
vale del medesimo Euripide, un Jofone figliuolo di Sofocle, 
un 4gatone detto da 4ristofane (a), non so se per ischerzo 
o -sul serio , buon poeta ed amato dai buoni, un Senocle; un 

greci. 
 

Cherilo , 	per 	ben 	dieci volte vincitore , 	il rettorico lsocrate 
ed it tiranno Dionigi , e come dice' ,efristofane (b) scherzan- 
do , 	pii 	di died 	mila giovani che superavano Euripide nelle 
ciarle -. sino 11 filosofo Platone send it pizzicore tanto univet- 
sale 	di lavorare 	pel teatro , e 	compose 1.. quattro suoi 	pezzi 
drammatici secondo l' use di quei certami , per concorrere an- 
ch' egli al poetico premio .< Altri forse non sentendo in se stes- ,. 
si l' estro é 1' ardore che si richiddeva per comporre tragedie, 
si occuparono in trattare materie che _contribuissero ad illUstra- 
-re it tragico teatro . 	Asclepiade scrisse un opera in sei libri , 
in titolata Tpxyct(Poti,u,epac, ove , secondo la comune intelligenza, 
contenevansi varj argomenti di tragedie ; c Dernarato un altra 

g g 2 
(a) 	In Ran. 	 (b) 	Ibid. 
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opera col medesimo titolo lascio scritta , la qu'ale probabi men-
te avrA. trattato del medesimo argomento (a). Eraclide'Pon- 
tic° scrisse , secondo it 	testimonio 	di Laerzfo (h) , un libro 
sopra i tre poeti tragici Eschilo, Sofocle ed Euripide, e due 
particolarmente intorno 	ad alcune case 	che si leggono in So.'i  focle-  ed in Euripide . 	Callimaco diede una tavola cronologicat 
dei maestri delle tragedie e delle commedie (c) ; 	e Dicearco _... 
spose gli argomenti delle tragedie di Sofocle .e di Euripide, 
e si occupo generalmente 	intorno .alle 	teatrali 	composizioni . 
I grammatici parimente attento studio facevano sulle tragedie. 
Didimo Alessandrino voile illustrare la tragica ̀dicitura 5  ed E-. 
piterse grammatico 	di Nicea scrisse delle parole che apparte-. 
nevano alle tragedie , e di quelle che non erano che comiche; 
e delle medesime parimente prese a trattare n grammatico Pa-
lamede. Ai musici non men che al grammatici si aspettava l'il- 
lustrare la tragedia ; p 	coSI iiristosseno , 	siccome scrittore di 
musica , 	non tralasciO 	di trattare dei tragici 	e 	46 	cornici in 
un libro , ed un altro segnatamente ne dedico alla tragica or- 
chestra : 	e 	Rufo 	 nella sua Sior-ia della musica diede ampio 
Campo ai tragici., ai coniici ed al balli teatrali . Il filosofo .4- 
ristotele ed • altri. didascalici 	scrittori rivolsero 	1' erudita e filo- 

, sofica Toro attenzione particolarmente alla considerazione della 
' fragedia . Ma per quanto fosse questa tenuta in onore e cold- 
vata con diligenza , 	niuno 	dei 	posteriori 	poeti pate giungere 
allo splendore dpi tre ce!ebrati capi , 	anzi 	niuno vi fu che si 
facesse name distinto nella tragedia : ed Eraclide Pontico , vo- 
lendo parlare 	di Eschilo , 	di Sofocle e di Euripide nel libro 
sopraccitato , 	altro 	titolo non gli diede, come iltriporta Laer- 
tio (d), che Dei tre tragici,'quasi che quei tre soli potesse= 
To unicamente intendersi, sotto tal nome , ne vi fosse alcun 41-,  

(a) Via. Fabt. Bibliotb. 	grate. torn. I. 	(c) 	Fabr. ibid. 
lib. II. c. xix. 	 (d) 	Ubi sup. • 

(b) Lib. V. s. YI; 
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tr() the veramente to meritasse . 	La tragedia, 	perfezionata da 
Sofocle e da Euripide, in vece di .acquistare dalle mani di al-
tri poeti nuove bellezze , comincia ad oscurarsi e cadere dall" 
',alto gra,do di onore , a 	cui era salita per le loro opere . 	Al 

iquale decadimento poterono , a mio giudizio , Concorrere va- 
/rie cagioni . 	 . 

La perfezione stessa, a cui erano giunti singolarmente So- 142 

jock-  ed Euripide, 	dove forse 	trattenere alcuni 	genj sublimi 
Cagioni 

decadenaa 
della 
del_ 

dall' entrare nella carriera ch' essi avevano si felicemente segui- 
to . Platone, cbe per non restare inferiore ad Omero abbando- 
no la poesia da lui abbracciata , 	non avrA 	ardito forse di. se- 
guitare l' intrapresa drammatica pel timore di dover riconosce- 
re per superiori quei celebrati 	tragici . 	Altri 	volendo 	correre 
lo stesso arringo cercarono di 	aprirsi nuovi sentieri . 	ilgatone 
lodato , come abbiamo detto , da ilristofane, disperando forse 
di poter uguagliare Sofocle ed Euripide seguendo le loro pe-
date , penso a farsi nome introducendo nella tragedia alcune no-
via . Egli , secondo it testimonio di 4ristotele 0), introdus-
se nel coro i versi intercalari ; egli , al dire di Plutarco (b) 
fu ii primo che mischiasse nelle tragedie it genere cromatico ; 
egli , 	non contento della semplicita 	e 	naturalezza nello•stile 2  
si diede a cercare l' antitesi , come osserve Eliano (c); egli , 
come dice Filostrato (d) gorgi-Gb nei gianibi, vale a dire Se- 
gui il sofista Gorgia net giuochi di parole 	e 	negli 	affettati e 
puerili ornamenti dello 	stile ; 	e lo Scoliaste 	di Aristofane al 
passo da not citato , e nella prima scena delle Tesmoforie di-. 
ce , 	che 	it tragico Agatone era ripieno di troppe leziosaggini 
e di soverchia,  mollezza . 	.4ristarco Tegeate non potendo fare 
le tragedie migliori di quelle dei suoi predecessori ; le fece piA 
lunghe , e come dice Saida ,.fu it primo che le portO a quel7  
la prolissi-ta , 	in 	cui si viddero durare 	di poi . -Anassandride 2  

(a) 	C. XXIII. 	 (c) 	Var. Hist% XIV. 	13. 	• 
(6 ) 	Symp. III. q. Y. 	 (d) 	D; Soph. I. 

to tragedia 
ca. 

greo 
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non sapendo placeie agli spettatori colle inaschie e robusk pas- 
sioni , penso 	a farsi aggradire colle tenere 	ed effeminate, 	el 
introdusse gli amori nella scena . 'Camino , 	per voler raffinare 
.troppo lo stile , rese le sue tragedie si oscure 5  che i poemi di 
Carcino passarono in proverbio per dinotare Poscurita di unl 
poesia ..Diog'ene parimente , caricando di ornamenti e di ponliii  
pa di parole le sue tragedie, le faceva inintelligibili ; onde ii,/ 
terrogato MelaRio „come racconta Plutarco (a), intorno ad 
una • tragedia di lui rispose graziosamente di non averla veduta f  

• perche le parole gliene 	avevano 	tolta 	la 	rista. 	Cosi .1 poeti 5  
volendo venire a pill chiaro splendore colt' aprirsi nuove vie e 
disusate dai loro rnaggiori , caddero in difetti _ e stravaganze , e 
perderono 	quell' onore che avrebbono potuto 	acquistare , 	se..  
guendo le orme che con tanta lot' gloria avevano segnate i tre 
.maestri dell' arte , • 

143 Oltre i poeti contribuirono 'morto gli attori al decadimen- 
Attori cagione 
della decaden. to della tragedia . Al principio 	i 	poeti stessi recitavano 	i 	loro 
Z4 . pezzi , come si e usato anche ai tempi posteriori nell'incomin-

ciathento dei nostri tdatri . Lope di Rueda, Shakespear, .Me- 
Here ed altri moderni sono.  stati , come Tespi, Frinico, Eschi-
lo ed- altri antichi , compositori ed attori insieme de'loro dram- 
mi . 	Comincie poi 	a 	farsi un arte diversa della -sofa declama- 
zione , 	e molti poeti mancando di petto , 	di voce 	e 	di altre 
doti necessarie a ben rappresentare le loro tragedie, 	abbando- 
narono queseesercizio ; ed alcuni attori , facendosi nome distin-
to per P eccellenza' del recitare , si dedicarono pih attentamen.-
te a coltivare quest" arte . Gli applausi , i premj e gli onori ac- 
cordati alla loro eminenza e maestria 	gl" incoragirono sempre 
pia, ed ogni mezzo adoprarono per meritarsi dal pubblico Pag-
gradimento e it favore . Strana. fu I' invenzione raccontataci da 
4. Gellio 0), 	di 	cui 	use) 	a 	questo fine un famoso istrione 
chiamato Polo . Eragli 	morto un 	figliuolo da lui unicamente 

(a) 	Dc Audit. 	 (b) 	Lib. VIT. cap. V. 
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amatc),, e dovendo irn OPElettra di Sofocle fare la parte di Ma-
tra , La quale tenendo in mano rurna , in cut credeva che fog-
sero le ceneri del fratello Oreste , amaramente it piangeva per 

-,,rnorto , 	egli , per rendere pia. vivo' ed animato it suo dolore , 
,rese_ in mano P urna stessa , in cui erano realmente riposte 

..,ol
ie ossa del defunto .fig,liuolo , 	e 	riscosse 	pitt 	applausi pel vero 
suo pianto , che non ne avrebbe ottenuti dal simulato e Ento. 
Id non so quanto vero potesse 	essere it doIore di en uomo 
the , per seguire la vana ambizione di un passeggiero applauso, 
si esponeva ad un tale cimento ; ma ad ogni modo questo suo 
pensiero prova abbastanza quanta studio ponesserO gl'istrioni in 
adempiere perflettamente le loro parti, e guadagnarsi le lodi e 
le acclatnazioni del popolo spettatore . La stima- e .gli onori.per 
tale arte - ottenuti ,• furono portati rant' oltre ;the not vediamo 
un .dristodemo ,- un -Nee/To/ern() ed altri attori essere stati ri- 
cercati per li 	pia rilevanti affari dello 	stato , 	e 	posti 	in 	quel 
grado di considerazione , a cui non giungevano the i pia gravi'  
e nobili personaggi 	(a) ._ L' influenza 	ed 	it potere che allora 
ottennero nella repubblica i 	valenti oratori , 	accrebbe sempre 
pia la stima ed ii pregio degl'istrioni . Gli oratori , conoscendo 
quanta forza averse negli animi degli uditori la maniera del re- 
citare , 	si 	studiavano 	colla 	maggior diligenza d'impararla dai 
tragici attori . 	Eschine fu istrione prima di essere oratore e ri- 
vale di liemostene . Demostene stesso , come dice Quintilia- 
no (b), 	prese, per maestro -di recitare 1' attore Arzdronico ; e 
Plutarco nella 	sua vita 	racconta che, 	non potendo egli da 
principio vincere veruna causa , 	anzi essendo in ogni sua ora- 
zione burlato.,e schernito dagli uditori , dove all'istrione Sati- . 
ro suo amico tutti- gli applausi che pOscia ottenne, per avergli 
fatto studiare con so:nma cura. r arm di recitare . 	Cosi gli at- 
tori divennero sempre pia 	riguardevoli ed importanti , e si fe- 
cero rivettare non solo dal popolo, ma altresi dagli stessi dot- 

(a) 	Demost 	De Pace cr al. 	 . 	(6) 	Lib. XI. cap. III. 
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ti , I buoni poeti non potevano incontrare 1' accoglienza i,degli . 
sPettatori , se non si guadagnavano le buone grazie dei rdcitan- 
ti ; e questi padroni o tiranni del teatro potevano a 	loro ca- 
priccio dare la vita o la morte ai parti dei pili valenti poeti ..r 
,, Gli attori scenici , dice Quintiliano (a) , 	aggiungono tantai 
,, grazia alle migliori composizioni de'poeti , che infinitamente x  
,, pi& ci dilettano sentite recitare che lette , e fanno dare orec7,) 
1, chio sino alle pier -meschine , 	in guisa, 	ed  che quelle 	che non 
2, incontrano verun luogo nelle, biblioteche, to trovino frequen- 

, 9, temente nei tea-tri „ . Questo li fece venire in tale alterigia, 
e superbia , 	die non 	si degnavano di recitare le tragedie dei 
loro coetanei o per- non riputarle degne della nlaestra 	for vo- 
ce , o per timore forse di non dover dividere col poeti gli ap- 
plausi che riscuotevano nelia rappresentazione ; 	on le 	riprodu- 
cevano sempre quelle dei primi tragici , nelle quail meglio' spe- 
ravano di far catnpeggiare it loro valore ; ' ovvero molti si avan- 
zavano a copporne . eglino stessi delle nuove , 	lusingandosi di, 
poter supplire coil' azione e colla" pronunZia ciao che 	alle loro 
tragedie mancasse di poesia e di arte drammatica . Cosi i buo, 
ni ingegni,,,  che potevano_recare qualche lustro alle tragiche sce- 
ne , dovevano ammutoline , se non, avevano 1' aiuto di qualche 
finomato attore che li facesse comparire con grazia e -  con de- 
cor() sul teatro ; e la scena si empiva di sconci drammi , corn- 
posti dagl' istrioni, che 	non potevano meritare -alcun onorato 
luogo nelle biblioteche . Un Teodoro , un Demetrio , un .1te- 
tiodoro ed altri attori si prendevano 	la 	liberti 	di produrre al 

- pubblico le proprie tragedie, e dando for qualche pregio coil' 
eccellenza del necitare, le facevano gustare dal popolo, e sban- 
divano dal teatro it buon senso ed it sano giudizio . Ei in que- 
sta guisa 	l' eccessivo 	favore accordato 	agli 	attori fu, di grave 

) danno ai poeti, e non poco contribui alla decadenza della tra- 
gedia . 	Aggiungevasi a questo it trasporto che aveva it popolo 	, 

(42) 	Lib. XI. cap. III. -- 
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per lie macchine , per la decorazione , per le scene , per gli abi- 
ti , per la musica , 	pei balli , 	e per tutto cid ch' era vistosa 
comparsa -  ed es,trinseco "apparato..; onde soverchiamente,bramo-
so di`  appagar 1' occhio ed i sensi , non motto curavasi di sod-_ 

,i.disfare alto spirit° , ine 	faceva 	gran conto delle bellezze .della 
1 poesia . Quindi , coal' era ben ' maturate , si scoraggivano i b110. 

Cni poeti , e sentivansi tarpate le all , se talor pensavano. di le-
re, it volo sul teatro , e comporre tragedie . 

Altra cagione della rovina della tragedia furono i comici, 
che cominciarono -allora a farsi sentire con , piacere dal popolo, 

dornircttnio-
sniemaaendaerale: 

e vollero in breve gareggiare col, tragici : 	Quindi 	le, continue P  . 
- parodie delle tragedie pie.' stimate , quindi i Totteggi e le -bur-
le contro i. tragici pia famosi. Cherefone amico di Socrate non 
si 	appagava della facilita -  o preciPitazione di' Alcesti e 'cli . altri 
poeti , e voleva laVorare con maggiore studio e .diligenza i,suoi 
drammi ; 	ed 'i comici subito.  gli ,diedero'i soprannomi di not-. 
Nola per le motturne vigilie , e di poita di lbosso pet Pallore , 
che col continuo e non interrotto studio aveva coritratto , co-
me narra .Filostrato. Io non so quantb diletto troveranno al-
tri net leggere Le rane di dristofane; a me , certo mUove to 
sdegno_ it vedere non solo dileggiati tanti poeti tragici, del cui ' 
merito 	non piii possiamo not giudicare , 	ma 	messi in ,ridicolo 
si 	grossolanamente Eschilo ed Euripide , e lo stesso Sofocle 
che viene risparmiato ; lodato per la stia dabbenaggine pia the 
pel poetic° ,suo valore . Nelle Tesmoforie,_ nel Cavalieri, net-
le Vespe ed in altre commedie si vedono thabnenati motti poe- 
ti tragici ; •ed 	i 	comici ,, bramosi di regnare, soli net teatro , 

.non perdevane occasione alcuna di sbandirne i tragici, che era- 
- no stati fin allora i padroni delle scene . Facil cosa era, ai ca= 

mici it molestare_ i loro rivali con parodic-, con motteggi , con 
- 	pungenti scherzi, ed in mine guise ;. ed al contrario-  i 	tragici 

non avevano occasione 'cli ribattere i loro colpi 2 	e di rendere 
Tom. Il, 	 h h 	- 	. 
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loro la pariglia . 	Onde , troppo superiori in questa parte 4rano 
i comici ;. ed i sragici non potendo. sostehere una lizza si f• disu-
guale ,sy prondevana it prudente partito di abbandonare it cam-
po , anzi che farsi oggetti delle risge del popolo colle fatiche 
stesse che dovevaho coronarli 	el' immortal gloria . Ed in que:r 
sta-guisa, per cagione dei-  tragici stessi , degl'istrioni e dei co-ik  
mici ; .clecadde -intieramente la greca - tragedia 1  e su. le sue rovi-) 

- ne in 	 . qualche -modo si\)evO la commedia . 	. 
145 c =media . Alle burle ed ai motteggi , con.cui it coro deprimi dram- . 	• 	 _ 	, 

rnatici dileggiava le persone colle quali s'imbatteva 	nel girare 
per le cOntrade , 	succedettero .certe farse grossolane ed infor- 
mi , e .da queste prese it suo nascimento la commedia vecchia, 
la quale-allora si puo - dire veramente nata , quando gli, autori 
delle antiche arse si proposero in esse un fine , 	si assoggetta- 
rano ad un -piano , seguirona certe regole , e diedero ai 	loro 
pezzi certa e stabile forma .'Aristotele.  dice (a), che poc9 co-
nosciuta, e P origine della commedia , .perche questa da princi- 
pio aveva pochi amatori , Ted era come abbandonata alla rusti- __ 
ca ed ignorante plebaglia ; e percie tard6 assai a d-arsi .  dall'Ar-.. 
tante - in Atene it coro agli attori delle commedie. 	II medesi- 
Ma dristotele, l'autore pia antic() e pia degno „-di fede che 
possiamo allegare su questa materia , segue 	a 	dire 	che- affatto 
era oscuro chi fosse stato il prima ad introdurvi le maschere , 
i prologhi , gl' istrioni ed altrettall cosi ; 	Ma: che it fingere le 
favole 1 	ed inientare it piano delle azioni era venuto dalla Si- 
cilia , e n'erano stati i primi autori Epicarmo -e Formide, co- _ 
me poi tra gli ,Ateniesi, Cratete , 	it quale essendo.prima corn- 
positore di giahabi , lasciato. questa esercizio ; si.diede poscia a • 

fingere favole ed a comporre commedie . Ad Epicarmo." pari- 
mente dA Platone (10 it vanto del primate) nella commedia , . 
come ad Omero nella tragedia . Introdotta la commedia in Ate- 

. ne ,' fu poi soggetta a varie vicende. Note sono le tre divisioni 
4) 	Peet. 	 , 	(&) 	Teeter. 
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dellaigrep commedia, in antica, media e nuova • L' antica 
aveva'una' illimitata liberta di schernire, ripren.dere c calunnia, 
re chi che fosse 1  nominando.  eSpressamente, edesponerido alle 
pubbliche risa ed alla,popolare indegnaziont i pill distinti e rag-
guardevoli personaggi . Si fosse almen contentata di accusare i 

'Cleont „ i Cleofonti: e gl'Ipirboli:; ma e Soerate e Peiicle ed 
lcibiade .e tanti altri, rispettati nelle =Ole filosofiche e nelle 

politiche - e milirari assemblee , erano sfrontatamente beffeggiati 
dai comici sul teatrO. Non porta in pace 4lcibiade * vedersi 
da un poeta liberamente burlato , e voile- egli da se vetidicarsi 
della impudenza di Eupoli, facendolo 'gittarezel mare per. aver-
lo In una sua commedia esposto-  al pubblico icherno ; ne con-
tento di questa privata vendetta, ban& -un . clecreto a nome del-
la repubblica contro tutti i comici ,,proibendo loco severamen—
te it nominare sul teatro nessun personaggio 'vivente ; It Vos, 
sio non ad, 41cibiad e, ma ai trenta -tiranni pochi anni di poi' 

- attribuisce un tal decreto, (a) ; 	e. sembra supporre (b) ,- die 
fosse nondimeno rimasta la -facolta di. nominarsi, 1- un 	P altro 
gli stessi comici . Allora, incomincia la media it': 'mezzana , la 
quale bram•osa, di c:onservare quanto potesse 	la parte 	satirica 1  
che suol essere 	la 	pia 	gradita ,dal 	popolo , ' dipingeva con 	si 
chiare note , benche 	sotto finti nomi , 	le - -persone 	che voleva 
ferire, ch' erano conosciute da tutti , 	e si rendeva in qualche ' 
modo Oil amara la stessa satira ,- suanto era pit dclicafa• e co-
perta . Si pose poi freno anche a questa licenza „ e si permise 

: toltanto che si parlasse del" vizj , ma perdonando r-alle persone't _-
e tale fu la .commedia nuova, Epicarmo , FOrMide, Gratete, - 
Timocreonte,)Cratino , Eupoli e molti altri sono 1. poeti dell' 
antica commedia , 'dei quali not non abbiamo 'die alcuni' fram-
menri _ed i titoli di• alCune lord commedie . -iiiristofane , facen-
do la satira di alcuni suoi rivali ,- ci,da qualche idea dell' an- 

h h 2 - 

. 	(a) 	Instit. pocte lib. II. cap. XXVII. 	(b) 	 f. 10. 
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tica commedia (a)-: sembra • che i comici 5  per far r7'dere I' &n-
dal . ed ii popolo , spesSo uscissero sulle scene rappezzarklo- le 
vesti lacere 5.  che facessero frequenti-invettive contro 	i 	cal vi ; 
si trattenessero in balli impudici , introducessero vecchi a can- 
tar versi , 	e percuotere col bastone - alla cieca qualunque cosa.  
si paras.se, lora 	davanti , 	presentassero 	donne- portanti 	fiaccolt 	-. 
in mano , e gridandO fuor di proposito , e si perdessero in son7/ 
ma in volgari scherii , burle plebed e pocp pulite piacevolez- 
ze . 	II 4Uiraldi (b)-  ci da' it piano di una commedia del: .cele- 
bra:to Cratino , • che . non, prove certce inolta finezza nen' antica 
commedia . Vuolsi che offeso egli" di una burla di .elristofane 
allusiva' alla sua .vinoAita , avendo gia da- 'rantempo abbando- 
nato it teatro 	vi ritorriasse di nuovo e comporiesse una.„com- 1.  

. media col titolo A' Ubbriaca . In questa Cratino fmgeva the 
la commedia fosse sua moglie , rna da lui separata , dicendo 

• non Volere pia essere in sua compagnia 5  ma vendicarsi severer 
Inente ; e the 'ad istanza degli amid di Cratino , che le clue- . 
devano la cagione della -sua nimicizia , si mettesse 	accusare .ad 
Crating , per-che non' pia rnotteggiava come una vol to , ne pill 

• ' scriveva 'cOmmedie , ma davasi in vecd al vino ed all' ubbria- 
. chezza : Veramerite non parmixli -  un estrema finezza questa ma- 

4aiera di fare la ,,pr9pria apologia, 	o la propria• vendetta della 
burla di iiristofane ..E questi put -era Cratino ,` poeta molt() 
commendato dagli ,antichi scrittoti , uno del tre must.' comici- 
;listintamente .nominati da Ora2,:ia (c) 	e 	da Ouintiliano (d). 
Per formare qualche giudizio della .greca commedia non possia- 

146 

MO 	ricorrere ad altri nionumenti che 	agli scritti di .dristo- 
fani,.' 	'- 	 . 	 , 
- 	' '611 antichi .e i moderni hanno Motto 	variamente opinato 

Aristufane. 4.7. 	 .• ri- Intorno al merito di Aristofane : 	not , senza "trattenerci a 
a
, 

portare i diversi for sentiments , entreremo 	disaminare i pre- 

, , 	 (n) 	Nub. chor. vv.. 	fin. 	act. I. 	 (c) 	Sat. IV. lib. I. 
16) 	D 	putt. Hist. Dial. VI.. 	 (d) 	Lib, X. cap. I.. 
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gi eq.• difetti delle sue commedie. E;, primieramente., risguardan-
do".1a)parte della invenzione , non posso acconsentire che Si vo-

glia far tenere questa come ingegnosa e lodevole . Dove troy*. 
re in 'tuttl i suoi drammi un piano ben pensato ' e regolare ? 

• dove un azione legata , ben condotta ,e finita ? 	 dove pitture 
gl'uste, e fedeli dei eostumi ? dove caratteri, ben espressi 	e di- 
s•  tinti ? dove affetti ben maneggiati ? Farse per far ridere i • fan- 

* dulli ed it popolo ,. non poemi , drammatici per 'dilettare i col- 
ti uditori , sembrano tutte le commedie che not • abbiamo di 

"ielristolane . Vuol e-gli rendere odioso e ridicolo, ,Soerate? 	Fa 
andar da lui un certo Strepsiade oppresso dai debiti per ap- 
prendere nella sua scuola la maniera di liberarsi 	dal 	pagare , 
facendo che la- sua causa ch' e ingiusta‘ e debole , •iesti. pur su- 
periore e vincitrice ; e qui introduce la , disputa .dei personag- 
gi allegorici it Giusto .  e 	t Ingiusto.,5 	e da cittesto imparando ' 
.1-'idippide, figliuolo dello stesso Strepsiade, maimbna suo pa, 
dre , e Strepsiade, ricava danno , onde sperava,orantaggiO . Ma 
.questa invenzione,, quale ch'ess a siasi , era 'pit, applicabile con- 
tro-  Protagora e contro i sofisti che contro Socrate , it qua- 
le , non che seguire i sofisti, 	cercava all'opposto continuamen-.  
te le occasioni di batterli . II Vatrii (a) ,- nelle Ricerche intor- 
no all' antica col-media , chiama it . coro , &lie Num-4', colle 
quail Socrate ecl altri interlocutori 	conversano , un 	emblema 
ingegiroso delle vane speculazio iii dei ,filosofi ; 	altri pia coma-_ 
nemente intendono Lotto quell' emblema derisa da Socrate la 
reality degli dei ; e 	questa sola discrepanza rue ,assai 	provare 
non essere m-olto opportnna ne ' ingegnosa tale invenzione . Co-
me' poi voler'riconoscervi (h) it carattere di Socrate.,„ la sua 
maniera di- ragionare , ' il suo spirito , le sue sottigliezze ,- ed in 
somma vedere• net So rate delle Nuvoie it medesimo.Socrate 
di Piatone e di Senofonte?, Si e prefisso ...dristofane nelle Ra- 
ne di deridere 	 f;aripitle; 	e 	tutta 	1.  azione consiste in far di- 

(a) 'Ac. dcs Inscript. tom. XXXVI. 	/ 	(b) 	Vavy hi. 	 . 
) 
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scenderc Bacco all' inferno per ricondurre sul teatro it &Cunt° 
Euripide .1  ed ivi armarsi una fiery disputa fra Eschi/o erd Ea. 
ripide l  scagliandosi mutuamente tutti e .due le- pit insipide vil-
lanie. A che poi serve it disgustoSo ed inoppOrtunb coro del. . 
le Rane 1  che si ientono nel passare la stigia palude , e the • 
clanno 	a 	quella commedia. ilior nome `.?' .Negli Uccelli vuole 
spailar del -govern° ; e finge the gli Ateniesi, pe.i isfuggire i 
disordini della citta , -sr adoperino in modo di diven.tare uccert- • 
li , e fare Pell'aria una citta •chiamata Nefelo-coccigia, e si ve._ 
de non senza_poia c fastidio comparire in tutte, le scene quel-
lo strano.uccellame; Quale, bizzarra e disgustosa metamorfosi 
lion e quella dei giudici di Atene tonvertiti in vespe? Egli sa-- 
LI stato,.un- piacevole .spettacolo.pei 	fanciulli e 	pel 	popolo it 
vedere sul teatro le nuvole ,- le cane , .gli uccelli , 	le vestie a 
parlare ,. cantate e .far. mille gesti 	e • ,suoni -ridicoli;:  avta pure 
avuto it basso. volgo non poco diletto di vedere ( nella Pace) 
la guerra che p-esta le citia in -up mortajo.; di sentire ( negli 
dicarnanj ) un •venditore - di porti , che insegna alle sue figliu°,  
le a grugnire per venderle ,- c vedere poi le fantiulle the por- 

-tan° la figura. e fanno i moti ed i suoni,,a1 porche, essere dal 
padre vendute per ta-li ; e di assistere ad altrettali 	plebee scur- 
rility : Ma 1 savj:critici non sanno trarre diletto -da simili in- 
venzioni 1 	ne 	possono : approvie tali bassezze ed inverisimili. 
assurdita; 

Nec liquid fricti .  cieeris probat. et nucis emtor 7 	' 	. 

../Egais accipiunt .animis jdonantve corona . 

lo confesso, the Inalgrado questi,difetti della invenzione di Ai- 
,stofane 2.  in'tutti.i.suoi.drammi si vede tratto tratto una certa 
finezzi di ricavare it ridicolo, e di presentarlo nel suo piace- 
Vole 'aspen° , una -destrezza di colpire i caratteri e di mostrarli 
nellf picciole circostanze r  ed in .soanna un talento naturale ed 4 
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un-it)gegno verarointe- c,omico , quantunque non andoraripuli'-
to ed,ajutato gall' arte ; la non.dubito che !mite atlusioni pie- 
canti , 	molti_ scherzi, opportuni- e . mold passi graziosi .saranno 
stati pieni di aceteiza cl.' ingegno e di vivacity di..spirito, 	ca- 
paci 	di solletiCare it* gusto ,_dei pie' cold Ateniesi , 	e che ora 

-sono- affatto perduti per not 	the non possiamo pia sentirg tali ? . 
delizie ; ma icr patio del piano dell'azione , della legatura degl' 
//icicle/id , della compiutar formaziOne del caratteri ,.e -di guel-
le bellezze comiche che song comunf .a-rutte le eta ; ne pre-. 
ten do levare ad ,lristofane la lode cr' ingegnO ., che assai cot 

• munemente gli viene accordata• dai critici ,,ne alle sue comme- 
. die le bellezze che 	le distinguevano. -dally folli 	(tette 	antiche 
commedie , e leitatra fatte giungere fino a'noi i. ne voglio_ne- 
gare che i such uditori non avessero gitista ragione 	di applau- 
dirt° ill teatro , 	di profondergli  a piene mani fiori sul capo 4•" 
di condurfo per la citta, tra festive: acclamazioni ,. e di dispen-
sargli onori i p4,1 distinti ; ma dico soltanto che ora .1 _lettori„ 
dbpo tanti secolt, trovano' nelle sue coinmedie pill dello-scurri- 

-- le e plebeo 'che del 'fino e del nobile i che . uno-  studios° poeta . 
poti-a arricchire-, 	come ha fatto 1VIoliere,-e piCt ancor Raci-
ne, i proprj compOnimenti di 'mold bei maul e d' inters .sce- 
ne formate -  suit:.  esempio del' greco maestro 1  ma che malamen- . 
te apporrassi,, se :vorri apprendere,  dalla' lettura di Aristofane 
it piano ,-1',ordine , la disposizione e l' arte dramrnatica della 
commedia ..  

4  Pith difficilmente potremo or not giudicare della parte, che 
risguarda to stile delle commedie di jristofane. Plutarco nel , 
noto, suo paraVelo di iiristofane*  e di Menandro tratta con tal 
rigore lo stile ,del_ primo , che peggio non si potrebbedire del _. 
pia cattivo poeta -.' 11 Frischlino prende le difese di ,..eiristofane , - -• contro le accuse di Plutareo ; 	e benche in alcuni capi lo di- 
fenda 4s.sai Vene , 	pure non ardisce, di negare clic to stile di 
elri,snfane non sia_ignobile , sordid°, proprio di farse_ e pie- 
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beo. Il Brumoy (a)foralla, a rnicl giudizio , 	assai giust6,  esa-; 
me dei difetti 	i dei pregi dello stile di dristofane . IS sono 
tanto 	lontano dal ripUtarmi capace di poter giudicare in tale 

'. materia , che .nernmeno credo, che to stesso Plutarco , 	quan-
tun5ue nato fosse ed allevato nen; Grecia, e forse ii pia dot-
to uomo che ai suoi tempi contasse la letteratura, potesse giu-
stamente erigersi in giudice dello stile c della lingua di./Iristo-
fane . Cinque o .sei secoli scorsi da ilristofane sino a Plutcir. 
co son° una rimgtissirna antichita per riguardo al sentire pie- ,,, 

 namente le grazie dello stile burlesco . Le allusioni , 	le meta- 
fore , le idee associate a molte parole 2  1' uso, le circoqanze e 
mille piccioli accidenti formano le facezie di 'uno 	stile, 	della 
finezza delle 'quail non 'pub essere byon g)Aite chi non vive 
nel medesimo paese' e 	nel tempo medesimo.  dell' alit& the 

.-r usa . Se* vero' e ; come molti dicono , che Platone fosse tal• 
mente invaghito- del vezzi di,,Aristofatze , the aistorsi non vo- , 
tea dalla sua lettura , 	volendo_ seco tenere in letto le comaie- 
-die dilui 'fino all' ultimo , moment°, 	di sua 	vita, 	e . .che 	quel 
lusinghiero distico •gli c,omponesse ,' in cui si fa un•tempio alle 
tre GraVe nell' anima di ..efristofane (b .), assai maggior peso 
dovra avtre a favore del comico poeta il testimonio 	di kla- 
tont , discepoto ed amico di' Sto0:ate 	da 	lui deriso , 	scrittore 
coetaneo ed uomo di guito, che nori le accuse the dopo tanti 
secoli vuol muovere contro lui "Plutarco . .1 greci ‘grammatici , 
per la purita e pet valore delle parole-, 1314 conto .fanno di .1-
ristofane che dello stesso •Menanciro (c); e Quintiliano 2  ben-
che Latino, giudice in questa parte non meno competente che 
gli siessi .Greci , 	dice (d) 	generalmente che l'Antica comme-. 
dia era ,pressoche sola 	a 	ritener 	la -sincera grazia 	dell' attico 
parlare . 	Noi ancora dopo tanti secoli, e 	si lontani 	dalla vera 	' 

' 
(a). 	Tom. V. 	 (c) 	Vid. Voss. 	Iostit. 	poet. 	lib. IL 	i  
(b) 	Vid.Fabr. Bibl. grace. tons.I. lib:II. 	c. XXV. 

c. XXI. 	 - 	(d) 	Lib. XI. c. I. 

   
  



CAP. ,IV; POESIA DRAMMATICA 	- 249 
inteiligenza dell'espressione 'e forza delle voci greche , pure tro-
viamO una certa collocazione di parole., una scelta di' frasif  un 
giro di Orazione , una grazia e forza di dicitura , che ci fa leg-
gere 

 
con piacere i silo' drammi , in mezzo a molte bassezze e 

scurrility , 	osceniti ed irripudenze che ci:ributtano dalla lettu4, 
ra . Ma venendo ad alcune accuse particolari ehe si Limo con- . 
tro i1 suo stile , diKa francamente che non so trovare gran pia-. 

t 1 

cere in quella formazione di lunghissirne parole composte , che 
solo possono far ridere it basso popolo ; che le continue- paro7  
die dei versi tragici , 	che 	hanno dato occasione di acesare it 
suo stile di gonfio e disliguale , potrebbono bensi renderlo ame-
no e picOante , adoperate con opportunita• e parsimonia , ma 
or mi sembrano ipesso nojose ed inopportune , messe- indiffe-
rentemente in bocca a chiunque , --e seminate senz'arte ;. che 
all' opposto le' antitesi ed i giuochi 	di 'parole non sono tanti , 
ne tali 	che 	mi 	reehino 	alcun 	fastidio r nella 	lettura 	delle 	sue 
tommedie . - II Boivir,z 	(a) 	dice che la versificazione di Ari--  
stofane non \cede in "molti luoghi a quella dei tragici phi ec- 
cellenti ; clie i suoi giainLii 	ed i suoi anapesti sono torniti con 
tutta la cura , e che i cori delTh stesso Earipicie,non,sono 'la- _ 
vorati con piA arte' die quell." di dasto. fone. E generalmente 
si doyra dire che 4ristofane 6 un autdre da studiarsi , benche 
con qualthe cautela, dai comici e dii 'g6mmatici ; che i suoi 
difetti si debbono attribuire alle circostanze dell'incominciamen- 
to delta commedia , ed i suoi ,pregi rendono sommamente coin- 
mendabire ai savj giudici 1" ingegno 	del poets che 	gli - ha sa- 
fad creare ;"e' che Aristofane in somma puO giustamente me-
ritare 11 rispetto e gli elogj di tutti i posteri , Ma non si dee 

' 

proporre per modello da esigerne rimitazione . In E upoli con- 
temporaneo di-  Aristofane fini , come abbiam detto , la vecchia 
commedia ; ma diristofcine che gli sopravvisse 2  compose altrea • 

Tom. II. 	 . 	i i 
(a) 	Ac. alec Inscript. tots„ W. 
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• alcuni- drammi secondo it nuovo gusto-della .mezzina o rnMie e. 

In questa , ciltre lo stesso Aristofane, si fg.cero nome Ritinto 
Ste j ano e Filisco , e. sopra tutti Platorze-11 comic° .*Due so- 
no le comrnedie 	di Arista/a/le the ,appartengono 	a, questa 
classe , 	L' Eolosicorz ed 	It Coc-alo; 	anzi 	quest' ultima-  .vuolsi 
da mold* che abbia pOtuto servire 	di e§emplare. alla cornrnedia. . 	. 
nuova,. Ma quei due .drammi - sono affatto 	periti', e di tutti gli 
altri di .que1 -genere di commedia non sono rimasti che alcurii 
frammenti. 	. 	. 

147 - 	La commedia nuova non, ci ha lasciato pia monumenti , 
tienalicIrO, 

. 
- onde poterne formare. una -vera idea; ma it none solo_di 	1-le- 	. 

r.zandro- che la coltiVo , basta a renderla rispettabile alla poste- 
ritA, . Noi 	sappiamo in 	generale della commedia nuova , 	che 
non adoperava it coro , ciO che la liberava di una imperfezio-, 
Tie Bella vecchia e della me:aana, e che non si pasceva di sa- 
tire personali-; ne chlaie- ne coperte ; inide rivorgevasi sehatto 
-4i costumi generali ed ai-  caratteri del vizj , senza offendere le 
persone , come fece poi la buona ,commedia presso i Romani, 
ed usa fare presentemente in, tutte le colte nazioni . Un gram- 
made° anonirno 	nei prolegomena di .4ristofane zspI Rce,u,co/ils 
dice che la iwova commedia, a distitzione- della vecchia, ado-, 
pera-ra sem.  pre un linguaggio attico e chiaro , senza mischiare it 
forte - e sublime, e- che generaImente usava del glambw e di 
rado degli altri metri , 	mentre la vecchia dilettavasi di spaziar- _ 
si per ognl, sorta di versi . 	E .questo soltanto o poco piit pos- -__.    
siamo or' nol sapere dell' indole e della costituzione della nuo-
va commedia . A/ienandro , Filemone , Difilo , Filjppide , Po-
sidippo , 4pollodoro e varj -altri fiorirono con ldde_.distinta nel• 
ia- commedia nuova. Di Difilo profittd non poco P/auto ; e 

•TereKio forma la sua Ecira ed 	it suo Formione 5 	b secuenda 
' r esempio di- ,eipollodoro . Ma sopra tutto vengono da Ouinti 
liana 	(a) ,particolarmente 	distinti Fileinorze 	e 	llierzutzdro; i 

(in) 	Lib. X. cap. Ii- 
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quAti-singolarmente ha riportato tali lodi da tutti gli antichi, 
che 'ion it principe della nuova commedia toltanto-, ma-1.1 prin. 
cipe di' tutti i comici greci e romani dovra riputarsi . Chi non 
regta preso 'ob. dolore per la perdita delle 	commedie di Me- 
nandro al .sentire 	i magnifici 	doe che 	ne fanno Ouintilia- 
no (a) e Plutarco (1)? Le grazie e le veneri 	dell'Arazione 
formano un .piacevole e leggiadro coro nelle commedie di Me-
izandro .; 1.  suoi sali son dolci e-sacri , come had nel mare che 

_fece nascere to stessa Venere ; la sua dizione nitida e propria, 
chiara ed espressiva, 	accomodata 	alle circosta_nze ed alle per- 
sone che parlano ; i suoi caratteri dei padri , dei figliuoli , dei 
soldati , 	dei cantadini 2 	dei ricchi ,, dei paveii , -degli adirati 2  

'.degli umili , 	dei miti, 	degli aspri, 	tutti- sono 	espressi 	colla 
• maggior verita, -  in 	tut-ti 	si 	serba 	il pig. conveniente -decor°. 
Menandro solo basta a formare tin oratore in tutte le sue par- 

Ai ; .eiii espresse una piena inunagine di tutti gli stati della vi- 

-. ta ; in lUi canipeggia la copia "della inVenzione e- la facolta del 
parlare ; egli con singOlare destrezza si piega a tutte 'le' cose 2  
alle •persone ed agli affetti . IWenandro 	in somma viene guar- 
data dagli antichi come it maestro dell'arte comica e -della ve- 
ra eloquenza . 	Ma not che piA non abbiamo che .alcuni fram- 
menti delle sue commedie, non possiarrio TOrmare la giusta idea 

. della drammatica;sua eccellenza , ma posskimo bensi tributargli 
con ragionevole' ammirazione n-tolte' e somme lodi. Io non so 
•come alcuni yogliano parlarci della condotta della. favola , del- _ 
la giustezza dei caratteri e di altre doti delle commedie di Me-
nanclro 3 mentre non hanno nei suoi` frammen-ti monumenti ba- ,  
stevoli , 	su eui formare Him.° giudizia. 	Tutto cio che dopo 
di averli esaminati con qualche studio .credo:potersi 	abbastan. 
za conchiudere, e che to stile di Menandro ,,senza discendere 
a scurrili basseite 	=gra la comica pianezza e semplicita , C. 

i i 2 
(a) 	Lib. X. cap. L 	 (0 	Comp. Arise. et Men. breviar. 
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conserve una riobi le eleganza e studiata sostenutezza,,  sen4 pe- - 
rd calzare il coturno , n 	dare nel.go.nfio , ne formare_utp sti'- 
le disuguale , come fa able yoke. lir istdfane . "La sua dizione 6_ 
pura, chiasa e, della maggl'or propriety ed Ispressione ; 	Vedesi .  
in multi frammenti 	uria 	certa amabile - familiarity ,e •cokta 4- 
mestichezza di ragionare, 	cle. prova abbastanza aver Menem-.  
ctro possedute le 	grazie •del dialog°, 	che 	tanto 	piacere ci're- 
cano in Tereicia ;.o.sservasi in .altri (a) 	certa cis* ,e. ,pulita , 
lepidezza, 	qu-ale sara stato it sale attico tanto lodato dagli an- 
tichi 1  che 	fa venire 	s.ulle labbra, un soave riso-senza sciogliersi 
hi popolari cachinni ; 	da qualche altro (b) si puS.  argomenta- 
re quanta fosse 1a sua arse e dcstrezza 	di -comporre 	le narra— 
vioni verisimili el naturali ; in quasi tutti si.scorge una morale 
savia e dolce , piena di filosofia e di umanita ; sembrami find- 
rnente di notare 	in alcuni 	(c) una certa tenerezza di ?ffetto l  
che mi fa credere it poeta capace 	di toccare opportunamente_ 
le pHi dilicate molle del cuore , e di condurre iii tutto it dram-
ma pci suoi gradi una regolata passione. Per forrnare alquanto, 
rnigliore idea del genio di illenandro 6 da'leggersi ytenrainen,  
to ..2. Gellio nel libro sec.ondo cap. XXIII. , ove, fa, il parago- 
ue di 	alcuni- passi de4 Plocio 	o . illopile di Meriandro con. 
quello di C'ecilio , 	uno dei comici iatinf pit\ rihomati . 	Eransi' 
radunati alcuni eruditt amici a prendersi un .onesto ed utile di- 
lettamento confrontando alcuni cOmici greet 'con 	altri latini 1  
ed eransi allora.,imbattuti net Plocio o Monde di Cecilio. Let. 
to questo da se , 	dice -I Gellio, 	non displaceva; 	nia tosto 
clic prendetnino in mano duel di Menandro, quanto , dio buo-. 
no, ci umbra tardo , freddo e mancante ! Le arni di Diome-
de e di Gialico non hanno tanta differenza di prezzo ; quanto 
le commedie di quci 	due poeti . 	Ma not lasciando da parte it 
paragone con Cecilia 1 nei 	rassi dcl Plocio di ..11entindro ci• 

	

(d) 	In Gcorg. Superst. cc. 	 (:) 	Cyccra cc. 

	

à 	Equ...- 	cc. 	 - 
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tati aa 4 Gelho, ed in altri" del medesimo riportati d'i Sto-

i beo, liossiamo vedere 	l costume ; l'affetto , la natura e la ye- 
Jita . In 	somma' i frammenti the or - ngi possiamo leggere di 
klenondro , ci possono rendere credibili le` lodi , che • a piena 
bocca versano tutti:gli antichi sopra le sue commedie , e 	cli 
fanno 	vie pii!t 	piangere P irriparabile 	perdita 	di "quei 	perfetti 
originali , che ritreirono it Eno spirito dei Greci , e servirono 
cl; esemplari ai Romani . 

lo non ardiko di dare .4 mio giudizio intorno al gusto di 
un greco serittore -  sopra 	alcuni' pochi, fiammenti , - mentre 	ne, 
anche alla vista:, delle opere stesse 	tie potrei drittamente 	gin.- 
dicare .• 	Pure dai piccioli avanzi delle 	comtnedie 	di Tilemone 

Fuetone .• 

, parmi poter abbastanza conchiudere the non senza ragione (Eli*. 
tiliano gli accordasse it primo luogo dopo Menanffro nella nuo-
va commedia . Le lodi date dagli antichi ad;altri poeti di quel--
la- cotnmedia: , • rnentre avevano il-Confronto di illenandra,•e di 
Filen-zone , ci fanno prudentemente j pensare che la nuODa corn-
media era di altra regolaria' e di  altra finezza e perfezione cho 
la vecchig; e -che la greca poesia era , giunta anche nella coml.-
cg, a guellz eccellenza ', di cui in torte le altre sue parti gode- 

,va -. Ma' not potremo meglio conoscere la greca commedia esa- 
minandola -nella latina , sua discepola e . fedole s,eguace . , 	. t 

I. Romani, riceverono dagli Etruschi Pistituzione d&giuochi • 749 
scenici ; 	ma it rldurli. a qualche forma e' perfezione draminati- 
ca ad altri no!. debbono ,the ai Greci loro maestri . Che ,gli E- 

Te 
CO .am) erns- 

. 	truschi avessero composizioni teatrali , assai lo. prOva rautorita: 
di Vairone, it quale, cita (a) un cotale Volumnio 1, che scris,  
se tragedi_ etrtsche . 	Maffei (b) 	riporta un vaso etrusco,  da 
una parte del-. civale si -veggon- due comici recitar nfascherati so- 
pra di un palco ; 	„ it che ,, soggiunge  egli , pua far credere 

„ 

„ dinotarsi 'tempo- anteriore all' use 'del teatri „ , 	e sembra di 
voler quivi riconoscere I'origine delle maschere comiche de'Ro- 

(a) 	Lib. Ir. 	§. 9. 	 , 	(8) 	0s7etv. lets. torn. IV. pag, 83. 
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mani . 	II Gori (a) ed altri hanno 	raccolte 	vane notizie sull' . 
etrusco teatro-, ma tutte insieme non_bastano a presentafci con 
qualche chiarezza una, 	qualunque 	idea del 	gusto 	poetico 	dei 
drammi etruschi , ne ci possono far- prendere un rilevante con-
cetto delle rappresentazioni teatrali di quella rinomata nazione. 
Noi lascieremo ad altri l' erudita briga di-  entrare in si recondi- 
te investigazioni ; - e 	facendo plauso con tutto it cuore alle sot-
till e felid for congetture , ci contenteremo di aver qui soltan-
to nominati gli Etruschi , per accennare brevemente la piccola 
parte--ch' essi ebbero nel teatro romano ,_  

150 - T. 	Livio 	the 	ci 	racconta 1". introduzibne 	in Roma 	dei • , 
Team) roma. 
no . • giuochi teatrali , 	non 	ci 	clA un idea moltd vantaggiosa di tale 

istituzione 0) . All' occasione di uria peste venuta in Roma sot- 
to it consolato di C. Sulpkio: Petico 	e 'C. Licinio Stolone, 
non diminuendosi la forza del morbo ne con umani consign, 
ne goll'ajuto clegli dei ; pensarono i superstiziosi Romania se-
lebrare scenici giuochi ,-e chiamarono-  i giocolari dali' Etruria• 
i quail sent' alcun carme e senz' alcun atto dratnmaticd saltan- 
do al suon della-  tromba 	formavanjo 	all' etrusca 	maniera 	moti 
non disdicevoli o sconvenienti . Cominciarono allora :i giovinot- 
ti 	romani ad irnitare que'giocblari , dicendosi mu tba.  mente ver- 

-si piaceveli , 	e 	facendo • simfli gesti ;*.e col.  ripetere tali 	giuor 
chi ; 'e replicare le faise si venne ford-land° • un pubblico Spet- 
facolo , 	beriche 	affatto 	rozzo ed 	informe ,. e 	si diede agli ' at- 
tori . il nome etrusco 	d'istrioni , 	 the -v ale a dir giocolari .. Que- 
tta fu P origin 	del romano teatro , the non " prova certo trop- 
po lodevoli progressi -dell' etrusco ; 	qu'est.  e it leggiero princi- 
pio delle teatrali rappresentazioni dei Romani , the accresciute 
poi, colle spoglie dei Greci - venriero a si' enorrne 	lusso 	ed a si 
tlispendiose pazzie . Alquanti anni dOpo quell'istituzione , Livio 
andronico , venuto dalla Magna Grecia ; introdusse an poco 
di gusto grecb net. rozzo teatro romano , e lasciate le 	informi 

-(a) 	;Mus. Etr. tom. II.' 	 (b) 	Dec. I. 	lib. VII. in pr. 
r 	 1 ' 
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satire)  e gli sconci versi fin allora adoperati ,_ compose dramma-
tiche Cavole , e _fete assaporare ai Romani le teatrali composi- 
zioni . 'Ma 	egli 	non 	ebbe , altro 	merito che di 	essere stato it 
primo: ,i suoi arammi ; anche ai tempi di Tullio , quando an- 
cora lion si sentivano le Illedee ed i Tiesti , 	quando uncora 	_ 
non sapeasi far distinzione di uno scherzo pulito 	e 	lepido 	da 
tin altto_ inurbano 	e 	triviale , quando ancora non cdnoscevasi 
la' dilicate4za del gusto drammatico , 	pur non sembravano gill, 
Oh degni di essere letti . Miglior nome poetico lasciarono dei 
loro drammi- Nevio ed Ennio , assai commendati dai critici po-
steriori . Pc-Icily/a, .ili'.i.-ia, Cecilia, .4fra-  nio ed alcuni altri era- 
no con unto dileito non solo sentiti sul teatro , 	ma 	letti 	al- 
_tresi e riletti dagli antichi , che possiamo ragionevolmente pen- , 
sare , "che ornati fossero di molti pregi drarnmatici . 	Ma Plau- 
to e TerenVo - sono -gli unici , che abbiano fino a not trarnan- 
date le loro composizioni , 	e che 'ci dieno argomento di giu- TST 
dicare in. qualche modo del -romano tqatro . Plauto vien detto, 
da alcuni l' 41-istofane-tlei Iatini , e Tereqio it loro Illenan. 
(fro . Io' non trovd ragione alcuna di asserire , che Plauto abe, 

Plaato • 

.bia preso ad imitare dristofane . Orazio (a) 	accenna che al 
suo temp credevasi che avesse egli seguite le -pedate del sici- 
liano Epicarmo . Terenzio dice 	(G) che da una commedia di 
Difiio trasse Plauto i suoi Co7nMarienti, e dal medesimci Di- . 
filo prese- pure_ 1a, Casina, come si Legge nel prologo . L',Isi- 
-nark e iradotta da un altra simile di Demofilo . Di-Filemone 
sono II Nercante„ II Trinummo e forse Le Bacchicli (e) . II 
Condalio era di Menandro . E cosi ,vedonsi pregi da Plauto i 
suoi argomen-ii dai poeti della commedia nuova , 	non mai da 
dristofane .-1;-' intreccio stesso 	e I' orditura de/le favole , ben- 
the ancora rozzo ed informe , 'e troppo diverso dalle satiriche. 
farse di ,4ristcf -tne, 	perche 	si possa credere lavorato sul suo' 

(a) Epist. I. 	fib. II. 	 (c) 	VW. 	Pio!. 
(b) Pro]. Adclph. 

. 	. 

   
  



256 	BELLE, .LETTERS , 	t 	. modello . Ma nondimeno io pehso...che possa a- t agione chta- 
marsi Plauto l' -dristofane dei Latini ., Infatti Plauto , equan-
runque sia pia regolare cheviristofaRe nella condotta del dram-
ma 5  conserva _pera gran parte dell'antico disordine nellinven-
zione e nella disposizione ,con- iscene distaccate ed..oziose , con,  
incidenti mal preparati , con parlate al popolo e con altre non 
poche impropriety ; e simile 	al greco poets col. sdlletico delle 
acute facezie , della purity , della lingua , 	dei tratti ingegnosi' e 
d.ei sali piccanti,,scuote e rallegra l'animo de'lettori , Ma mol- 
te,„volte ya 	dietro ‘a 	ridicoli 	e 	frivoli scherzi ,. e 	si perde in 
basse buffonetie . Plauto ,. come .(Iristofane, carica *troppo i 
£u9i caratteri , 	e troppo si lascia trasportare ' oltre i giusti ter- 
mini della natura e della verita , 'e ne l'uno' IA l'altro non san- -,   
no esporre una passione colle proprie sue 	espressioni .'- ...4risto- 

f aith ha certi tratti pia viyaci , 	the colpiscono it fondo del ca- .. 
rattere die vuole descriyere ., Plauto sa formare alcuni carat- 
teri pia yeti e pia compitamente disegnati ; e pia savio di .4- 
ristofane, si contenta di battere in generale i vizi ed i biasi- 
rnevoli costumi ,-sebben qualche volta cade anch'egli nel difet- 
to di offendere in particolare ,le persone. 	Plauto ed i poeti 
dell' antica iommedia, dei quail e capo .elristolane, 	yengon6 
da Tullio proposti per modelli della lepidezia e facezia 	negli 
scherii 0). 	Plauto-  , 	puro nella latinita , come 	iiristofane ,  
nell'atticismo , forma alle volte ,- come 4ristofane l .alcune lun- 
ghe parole 'per- rnuovere it iiso , benche 	non 	glunge mai all' 
eccesso di lui in questa parte. Plauto in somma pue chiamarsi 
a ragione. P iiristofane dei Latini . 	- . 

" 

Ts/ Terenzio . 
Con pia giusto diritto si potra dare a Terts-zzio il glorio- 

so,:titolo 	di' latino Menatzdro . 	Egli 	non 	solo 	si 	propose 	ad 
esemplare quel comic° greco ., non solo prese'da lui gli. argo- 

i  

, 	menti delle sue commedie , 	ma gli accidenti stessi , 	le scene, 
i sentimenti , le espressioni 2  tutto e FICSSO che—fradotto.  dal gre- 

(a) 	De Off. L.  
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)elle commedie del latino Menandro. Terenzio sempre ugua. 
le , sempre grave , sempre pulito nelle sue espressioni , diffon- 

` de uniformemente in tutti i suoi 	scritti una graziosa maniera 
ed una naturale lepidezza ed amenita, che senza fare sciogliere 
hi aperte risate i colti spetta.tori , ricrea it for animo con una 
tranquilla dolcezza , e 'sa destare vivi sentimenti delta pi,1 grata 
e _pave giOja , senza 'punt° offendere-, la 'dilicatezza di' un cuor 
gentile . Egli e vero, che Terenzio non ha certa fecondita d'im- 
maginazione , 	che• gli presenti 	nuovi 	ed ingegnosi accidenti 1  
tratti vivaci, ed acuti e piacevoli scherzi, 	e in qiiesta parte, si 
potra ripUtare inferiore a Plauto ; ma egli ha un bel'compen. 
so , anzi un irnpareggiabile vantaggio nett' eleganza epulitezza 

...delle espressioni , • nell' evidenza e, perspicniti delle narrazioni , 
nella proprieta , naturalezza ed urbanitA del dialog° , nella giu-, 

rstezza. delta_ filosofia ,. nella decenza e nella verita deiCostumi,*  
nell' energia ed espresiione ,delle passioni', nell'esattezza dei ca. 
iltteri , e in tutte quelle parti , che sono le pRi essenziali alla 
perfezione di- un dramma . Cesare chiamava Terenzio mi dimez- 
zato Menandro , 	ed invaghito delle "drammatiche sue bellezze 
crucciasiasi solamente per non trovargli la forza comica... Noi non 
possiamo pRi sapere che s'intendesse Cesare per la fora comical  
che tanto desiderava in Tereqi6 . Gli antichi prendevano spes- 
so , come usiamo fare ancor not , 	it comico pel 	rilicolo ; 	e 
forse Cesare , perche troviva poco da far ridere nei drammi di 
Terenzio , avra pera detto che gli mancava ,la forza cOmica . 
Forse sembravangli le sue commedie troppa serie .6 patetiche „ 
e le avrebbe volute pii.1 'scherze'voli, e pill giocose ; forse ama: 
va egli 'pliil , 	dome 	molti 	dei 	nostri di -, 	di ridere nelle coal- 
medic -e sollazzarsi colic furbrerie dei .  Davi , che 	di piangere 
coi .Menedemi , e di •seguire• seriamente i gradi di una ben es- 
pressa passione . 	Ed in questo senso.  aveva egli ragione di ac- 
cusare Terenzio come mancante di forza comica . 	I Davi , I 
Sill, gli Onatoni, i gervi , i parassiti , i personaggi giurlari é 

- 	Tom. II. 	 k li  
. 	 , 

   
  



258 	BELLE LETTE- RE 
burlevoli non sono I favoriti di Terenzio; sono gli amanti(  pas- 
sionati, 	gii afflitti padri , leinnocenti fanciulle , le accorte me- 
retrici , i caratteri serf' e-  patetici , 	quel che fanno spiccare 	il- 

‘ genio drammatico• di Terenzio: egli non ama troppo di scher-
zare , ne comunemente ha troppo buon garbo di farlo , sebbe- 
ne qualche, volta sono assai 	gentili e graziose 	le 	sue facezie : 
Ia passione ed 	it 	costume , 	l' eleganza. 	e 	P urbanity, Ia verita 	• 
e la natura sono i pregi che distinguono il_ latino IVIena ndr6, 
e che faranno sempre delle sue commedie 	le 	delizie 	del colti 
lettori . I drammi di Terenzio non sono del genere delle com- 
medie gaje e giocose , 	ma harm°, del patetico e del serio; ed 
i moderni poeti che amano questo genere, dovranno imparare 
a mente , e non istudieranno mai abbastanza le scene passiona-
te e toccanti dell'Eunuco , dell'Eautontimorumenos , e di tut-
te le altre sue commedie— II Marmontel (a) desidererebbe a 
Plauto P anima di Terenzio, -ed a quesio to spirito di Plau- 

- 'to*. lo non dubitQ che P anima di Terelqio avrebbe 	giovato 
assai 	a 	rendere piii savie e 	decenti le commedie di Plauto,;" 
ma temo .che it piacevole e giOcoso spirito di PfautO potesse 
forse recare danno anzi che vantaggio alla seria e patetia 	di- 
licatezza di Teren.zio . Tullio (b) ric:onosce Terenzio per esem-
plare dell'eleganza dell'orazione ; 1/arrone gli da la palma nel- 
la verita del-,costume (c) ; 	Oruzio 	nell' 	 rte 	del teatro (d) ;' 
ed.,1franio non trova chi potergli paragonare, 

- 	 .- 
Terentio noiz siinilem dices quempiam. 

it Diderot (e) non si vede mai sazio di encorniare le doti co- 

	

miche 	di Terenio, 	ch" ei 	dice 	aver 	letto 	e 	riletto replicate- i  

	

volte , 	sempre con 	nuova maraviglia di quel pellegrino inge- 
. 

- Ea) ,  Poet. Franc. vol. IL 	ch. XV.. 	(d) 	Ep. 1. hi?. II. 

	

(6) 	Epish ad AU. hh. VII. ep. III. 	(i) 	Dt la Pods. Dram. 

	

(c; 	Ap. Non. 
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.gno). - To bend volentieri fo 'plus° con tutto it cuor-e al magi- 
_ tati elogj che tutte le persone di fino gusto, antiche e moder-
ne a plena- bocca dispensano alle commedie di TerenVo, e vor-
rei poter ancor lo nuovi allori, portare , onde tessere, piit ricca 
corona - a quel gentile e dilicato poeta : 	e se ,mi sara d' uopo 
confessare , che in mezzo a tante e si pregevoli doti del suoi 
drammi non so pert:, contentarmi della scelta delle materie tut- 
ie versanti su 'giovanili amori e su frodi degli schiavi , sedeat-
taccare it vizio , ne cercare sempre una giusta moralita ; se non 
potro .lodare 1' intreccio degli. accidenti , 	nati: spesse volte sol- 
tanto dal sentire uno degl' interlocutori cio the un altro dice 
da se; 	se trovere alquanto di languore e di treddezza nell' a- 
eione , dirb nondimeno che le commedie di Terenzia -sono uno 
dei pih preziosi monumenti dell' antica poesia , e che meritano 
di essere studiate notte e di dai drammatici , -e lette c rilette 
dai grathmatici , dagli oratori , dai filosofi e da chiunque abbia 
qualche saprigre-:-di buona letteratura . Dopo Terefri jo fiori ..1frai 
nio, cotanto celebrato dagli antichi nelle commedie togate che 
dicevano , second° it testimonio di 0 rrazio _ (a) , 	essere : degne 	• 
dello stesso Menanclro, e., convenire a questo la-  toga di ..4fra-
nio. Pliwto , Ceeilio, Teren;jo ed ilfranio sono i piel famosi 

	

poeti della commedia Latina ; 	e sebbene fiorirono con qualche 
nome Licinio, Attilio, Trabea, Atta e molti altri , pur que-
sti quattro _era'no gli sticriati ect i celebrati da;Romani nel buon 
tempo della Toro letteratura . 

, 

	

. 	 . 
Hos ediseit , et hos arcto stipata theatro 
Speetat -Roma potens.: hqbet hos numeratque - patas 
dcl nostrum tempus Livi scriptoria ab aevo (1). 

I monumenti the ci sono rimasti delle !orb commedie , parti- 
k k 	2 , . 	 - 

(a) 	Ep. I. lib. II. 	 (6) 	Hor. ep,.I. 	lib. II; 
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colarmente quei di Terenzio, ci. fanno formare un giudiziO as- 
sal favorevole del roll:Lan° teatro , 	n6 	ci lasciano 	acconsentire 
alla troppo dura censura di Quintiliano , it quale francamente 
asserisce , che troppo zoppicaia nella commedia : in comoe- 
dia maxime elaudicamus (a). 	 • . 

ur53 , 	. Pi4 vantaggiosa idea ci vuol dare it medesimo Quintiliano Trac,edr4 Lau.. 
na . della tragedia Latina . Azzio e Pacuvio acquistarono somma lo- 

- de per la gravity delle senfenze , 	pel 	peso 	delle parole e ,per 
1' autorita delle persone . Che se mance alle loro opere, un cer- 
to nitore , 	ne vi fu P ultima min° nella pulitura , 	cie 	6 pia 
difetto dei tempi che degli autori . Davasi ad .R.ixio piti Forza, 
piit dottrina a Pacuvio • Orazio•parimente ci dice , che Pacu- 
vio aveva la fama di dotto , ed fly, 	di alto e sublime 	(.1)) . 
Vellejo Paterculo (c) 	vuole che Aaio si levasse tanto alto, 
da potersi paragonare coi Greci , e se questi erano pia told e 
liniati 1  Aaio all' incontro avesse piii nerbo e pii: sangue ; do 
prova essere certamerite giunta 	in Akio 	a qtralche eccellenza 
la tragedia romana . 	Ma it vero.suo splendore'comparve real- 
mente al tempo di 4ztgusto, quando Ovidio diede la sua Me-
dea , nella quale fete vedere a quanta eccellenza e perfezione 
avrebbe potuto giugnere, se avesse voluto raffrenare , anzi che 
secondare ii suo ingegno; e quando Vail° produss.e it suo Tie- 
ste it quale , a giudizio di Ouintiliano , 	pu6 paragonarsi 	a 
qualunque GreCo (d) . Noi possiamo* a ragione levare i nostri 
lamenti contro le ingiurie del tempo , perche non hanno per- 
donito 	a si 	pregev.oli 	monumenti 	della romina poesia , 	e ci 
hanno privati del dilicato piacere di leggere drammi si compiu- 
ti .e perfetti , 	che si leggevano e si celebravano dal Romani a 
confronto del divini .poemi 	di Virgilio e di:  Orazio . 	1.: unico 
avanzo ache sia a not pervenuto del teatro tragic() Latino , sono 

61-.121. I le dieci tragedie the abbiamo sotto ii nome 	di Seneca, 	ben- 
. 

(I) ..Lib. X.'-cap. I. 	 (c) 	Lib. II. 
'(4) 	lipist. I. 	lib. II. 	 (d) 	, Lib. X. 	c. I.  

   
  



CAP. IV. POESIA. DRAMMATICA 	261 
) 

the molto fra critici si contenda quale sia it Seneca 'autore di 
tragedii:, e quante e 	quail tragedie sieno di quel Seneca . Io 
so quanto sieno generalmenfe messe in discredito dal moderni 
critici le tragedie di` Seneca , che appena si vogliono nominare 
fuor che per disprezzo e per derisione i ma temo che non sia 
questo uno dei molti pregiudizj del saccenti del nostri di. 	II 
Napoli Signorelli nella Storia critics dei teatri fa una lunga 

. e siudiata 	analisi 	di quelle tragedie , 	e ne forma 	di ciascuna 
assai 	giusta censure, , dando 	ad 	alcune 	la preferenZa sopra le 
greche , che n' erano state gli esemplari, 	e ritrovandovi pregi 
e delicatei ze , di cui noii si crede capace it fuoco del Cordo-
vese poeta: anzi , cid che torna a maggiore commendazione di 
Seneca , it sovracCitato autore va oiservanclo varj bei tratti del 
finissimo Metastasio , i quali sono copiati dalle dispregiate sue 
tragedie . Il Brinnoy , cui cerro nessuno , potra dare la taccia di 
parziale 'di Seneca, accorda alle sue tragedie bellissimi versi e 

r_. Iuminose sentenze, 	e 	confessa che Cornelio nella Medea ha 

	

preso i migliori .passi dalla Medea di Seneca, e che'spesso notl 	- 
ha potuto giugnere ad uguagliar 1' origiliale . Lo stesso Corne-
lio modestamente riconosce nello stile di quells tragedia , che 
quanta egli ha aggiunto del suo, . resta di molto 	inferiore a 
cid che ha tradotto dal tragico latino. 10 non ardisco senza ar-
rossire di chiamare in paragone 1' Ippolito di Seneca colla Fe-
dra  di Racine , che pud in gualche modo considerarsi it capo 
&opera del tragico teatro: put. nondimeno , 4siccorne pile tornare 
a molt' onore -di Seneca 1' avere qualche ombra di uguagliatiza, 
col Racine , mi. faro coraggio ad avanzare, che le fredde ga- 
lanterie 	e *i 	mal decisi amori dell' Ippolito francese sono 'assai 
pia contrarj al vero carattere d'Ippolito , che le inutili decla-
mazioni e le inopportune moralita del latino ; e che meglio di-
pingono it greco Ippolito i pochi versi di SeneCa (a), che mo-
strano it suo odio contro ii sesso femminile, 

(a) 	Act. II. sc. If. 
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Detestor omnes; horreo , fugio , execror : 
Sit ratio, sit ncttura I  sit dirai furor; 
Odisse placuit 	  

che non le scene amorose di Racine, che lo fanno innamora-
to di /Pick. 11 Brumoy chiaramente 'dice (a) 'che Racine, 
senza dirne una sola parola nella prefazione , ha ricavato da Se- 
neca molte belle cose , 	ch'egli ha- saputo rendere 	ancor pia 
belle ; e.piit avanti poi (h) va formando un parigone deprin-
cipali passi della trageclia latina d della francese, che riesce as- 
sai vantaggioso al tragico- latino : 	come 	ha fatto anche poste-. 
riorniente La Harpe (c). Non puO negarsi che la maggior par• 
te delle pia. "bellecose- che Racine ha ricavate da Seneca, non 
sieno rese da lui ancor 'pia belle ; ma alcune nondimeno pos- 
sono parere rimaste alquanto inferiori all' originals , come alle 
volte -lo stesso Brumoy it confesSa . 	Non 	per questo pretende- 
re) io di agguagliare 1^Ippplito latino colla Fedra francese; ma 
dico soltanto che , se it divino Racine non ha stimato disdice- 
vole alla drammatica sua dilicatezza l' arricchire una 	delle mi- 
gliori sue tragedie di molte scene 	di Seneca , 	e se 	in 	alcuni 
tratti non ha potato ancora giugnere a rilevare tutte le sue ric-
chezze , d' uopo e confessare the non e poi tanto vile la sco-
ria del tragico latino , che non vi sia parimente dell' oro assai 
fino . Cornelio, Rficine ed 11 ..111etastasio , i migliori dramma- 
tici del modern° teatro , 	hanno stimati giojelli _da abbellire le 
loro opere molti tratti, molte situazioni , 	molti pensieri 'e 'mole , 
te sentenze di Seneca; e not colla nostra crit?ca ci crederemo 
fondati abbastanza per disprezzare quel 	tragic() , come disordi., 
into ed oscuro , 	e 	rigettare 	con 	disdegnevole 	sopracciglio le 
sue tragedie , senza voler neppure abbassarci a leggerle 2 	Abbia 

(a). Reflex. sur P Hyp. d' Euripide ," et 	(6) 	Reflex. sur 1' Hyp. de Siokue, 
la Pliddre de Racine . 	 (c) 	Cours. de 	litter. t. T. 
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dunqtie',Seneca it suo luogo fra tragici antichi ; ma l'abbia qua; 
le gli si compete , di gran lunga inferiore a quello 	che con 
tanto diritto occupano i tre padri del greco teatro . Di quanti 
hanno lette le sue tragedie 5  pochi disapproveranno piii di me 
quello stile declamatorio , quell' aria pedantesca , quella super-
fluita di parole. e di sentenze, quell'affettazione c ricercatezza , 
e quella Yana ostentazione di spirito, che sono a Seneca sI fa; 
miliari , e che non lasciano leggere senza qualche sorta di sde-_ 
gno gli stessi passi da me e da altri pill celebrati . Io non di-
r6 mai che quelle tragedie si debbano contare fl4 Ie compo- 
sizioni dramrnatiche di buon gusto , 	e che Seneca 	si abbia a 
riputare 	un 	eccellente tragico , ed 	a proporsi 	per maestro di 
teatrale poesia: ma credo nondimeno di poter asserire senza ti-
more d'incorrere nella taccia di parzialita , che in quasi tune le 
tragedie dette di Seneca, ma singolarmente nella -Medea, nell' - 
Ippolito 	e 	nella Troade, si vedono tragiche situazioni , tratti 
cr ingegnoso dialog., espressioni di ardente e nobile passione , 
alti 	e sublimi pensieri , 	vere e profonde sentenze e 	bellissimi.  
versi ; ed io penso .che quelle tragedie debbano tenersi lontafie 

"dalle mani de'giovani poeti, e studiarsi dai formati drammati- 
ci ;, l'ampollosita e gonfiezza dee espressioni , 	e la continua 
affettazione d'ingegno corromperanno i giovani poeti, singolar-
mente in klUeSti . C11 , nei quali si,pazzamente si corre dietro alla 
filosofia ed allo spirito ; 	ma i passi ben condotti , i sodi pen- 
sieri , i nobili sentimenti , le vere e non volgari sentenze , e le 
giuste e sublimi espressioni , saiinno di gran giovamento ad un 
maturo e giudizioso poeta . Mafia enim, diremo not con Ouin-
tilicrno Ca) , probanda in eo ,- mulia etiam admiranda suns: 
eligere modo eurae sit i  quod utinain ipse jecisset . 

• Ai tempi di Seneca fioriva Pomponio Second(), it quale‘, 
a giudizio di 	Oaintilianb 	(6) , 	era 	it piii eccellente tragico , 
che allora vivesse, 	e viene .da Plinio commendato con molte 

(a) 	Lib. X. 	c. 1. 	 14) 	Ibid. 

Altri r 
latini. 

tragici 
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Jodi '.Mold al'tri poeti si trattenevano in comporre 	e ,recitare 
eglino stessi tragedie , 	o 	le 	davano 	per 	qualche emolument° 
agl' istrioni . 	Persio 	deride .quegli autori 	del suo tempo che, 
avendo composta una tragedia di Filli o d'Issipile, montavano 
sul pulpit° a recitarla Ca) , e quelli pure che davano da can- 
tare all' insulso attore Glicone i loro drarnmi di Procne 	e di 
Tieste . Giovenale (1), lameritandosi della -poverty dei poeti, 
dice che Stazio , dopo aver fatto sentire con rnolti applaust it 
suo poema epico della Tehaide, aveva di mestieri per poter vi— 
vere di_ vendere all' istrione Paride la, tragedia .,1gave , 	e che 
Ruhreno Lappa bisognava che desse in pegno it suo zftreo per 
avere qualche ajuto da alirnentarsi 	e - vestirsi ; ed aluove Cc) 
si leva in collera contro i molesti poeti , 	che passavano 	tutto 
it di -recitando i for drammi di Tet'efo e di Oreste . Ne solo i 
malagiati poeti si dedicavano aquella sorta -  di poetici compo-
nimenti , ma gl'imperadori stessi non isdegnavano di fare anchs 
essi la loro corte a Melpomene-. Giulio Cesare compose un 
Edipo (d); Jugusto comincio un Ajlce , che non riuscendo- 
gli a suo genio , voile poi tolto dal mondo (e) ;- _Arerone era .  
tanto ' portato 	pei 	teatrali 	divertimenti , 	ch' egli 	stesso 	voleva 
uscire mascherato a recitare tragedie CD ; Germanico, non irn- 
peradore, ma principe. & imperial sangue , compose commedie 
greche .;_ e-  cosi altri nobili e potenti signori si occuparono in 

' 

" simili composizioni .  

756 . 	Oltre la tragedia e la commedia aveva l' antico teatro al- 
Airri cornpu—
nimenti dram- m.:tici 	teli  
axiticiii . 

tre poetiche composizioni per variare i divertimenti . 	Compa- 
gna della tragedia soleva prodursi presso i GreCi, la satira ; ma 
di questa non avendo not altro monumento the, it Ciclope. di 

'Euripide , e non dandoci questo troppo vantaggiosa idea di si- 
mile poesia , ci astgrremo di fame tragionamento , e mandere: 

a 
 

(a) Sat. T. 	 (d) 	Suet. in Caes. LVT. 
(b) Sat VII. 	 (e) 	Id. in Aug. LXXXV. 
(c) Ibid. 	 (f) 	Id. in Net. XXI. 
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mO chi ne desideri maggiopi notizie al Casaubono (a) al Vos-
sio (0, e ad altri scrittori. Ne'medesimi puo prendersi qual-
che cognizione &Ile favole rintoniche• e dell' ilarodie e simo." 
die , di cui tralasciamo di parlare , perche poco interessano la 
drammatica poesia . Piii celebri sono divenuti i mimi , sapen-
dosi che Platone teneva in particolarissima' stima quei di So-
frone inventore di tali componimenti,;ed avendo i mimi gua-

dagnato in Roma gran nome a Laberio, a Pubblio Siro ed a 
Filistione di Nicea. 	Assai favorevole accoglienza ottendero in 
Roma i mimi ; poiche oltre questi tre famosi mimografi vengo-
no altri Jatini celebrati dagli antichi; un Gneo Mazzio, spes.-
se volte citato con lode da A Celli°, e parimente cOmmen-
dato da TerenKiano Mauro; un Lentulo nominato da Glove-
nale , da Tertulliano e da altri ; un Acilio, detto .eirchimimo 
ed onorato con varie'iscrizioni riportate dal Grutero ; un Ma. 
rullo fiorito posteriormente4 ed altri non pochi. Noi potremmo 
ora fare giusti elogj a quella sorts di poesia , se avessero sem-
pre serbata i mimi la saviezza e la moderazione di Sofrone e 
di Laberio ; 	ma essi diedersi comunemente a frascherie , im- 
pudenze ed oscenita , e come si guadagnarono gli applausi del 
popolo e dei licenziosi cittadini, 	cost meritirono le accuse ed 	- 
i rimproveri dei savj e. modesti, 	e poterono in qualche modo 
contribuire al_ decadimento del romano teatro•, 	non 	lasciando 
gustare al popolo ,i ben regolati drammi . Non ebbero mai i 
Romani it vero gusto della teatrale poesia ; e questa fu la ca-
gione'del non sentirsi presso i rnedesimi tanti e sl maestrevoli 
componimenti , come si vedevano presso 	i 	Greci. 	Amarono 
sempre pitl l',esterna pompa e ,le maestose comparse che le fi- 
nezze della dramrnatica poesia . 	Terenzio fu it primo -e 	forse 
1' unico che le facesse loro sentire; 	e Terenzio ebbe a soffrire 
it rammarico di vedere abbandonata una sua commedia per gr 

Tom. 11 	• 	 I 1 

(g) 	Dc Satyrica graecorua poesi . 	(h) 	loth. poet. lib. II, c. XIX. 
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insani schiamazzi del popolo che non iscenici , ma' gtadat A orj e 
ludicri spettacoli a piena voce chiedeva. Anche ai buont (tempi 
della coltura , nel secolo stesso di "lugusto , si lamentava Ora-
zio (a) che. i Romani facevano spesso interrompere le teatrali 
rappresentazioni per godere-  dei combattimenti degti orsi o dei 
lottatori: 	 . 

. 	. 

• • • • • • • • • Media inter carmina poscunt 
Au: ursum I  cut pugiles ; his nam plebecula gaudet . 

Anzi 	negli stessi drammatici giuochl pies cercarono di con ten- 
tare gli esterni sensi che di ricreare lo spirito 	con 	un 	fino ' e 
ragionevole dilettamento. Noti sono i grandiosi e magnifici tea- 

- tri fabbricati in. Roma con si enorme dispendio da Scauro, da 
Curione , da Pompeo e da mold altri Romani . Cesare ed du. 
gusto , principi di buon gusto , avrebbono forse potuto intro-
durto nel teatro ; ma ne 14  uno ni~ Palm) non istimarono bene 
di scostarsi dal popolare diletto , e •poco si curarono 	di rifor- 
mare 1' arte .drammatica . Cesare diede .scenici -giuochi per tut- 
ta la citta in quartieri divers;, 	facendo recitare istrioni di tor- 
te le lingue (b) ; 	e impiego tutta ia sua quasi reale .autorita 
non a far produrre eccellenti drammi, ma a promuovere i mi- 

, rni e dare loro maggiore celebrity (c). Augusto , estremamen- 
te portato pei,  pubblici spettacoli , introdusse 	in 	questi molte 
novita di morale riforma 1  ma poco o niente cure la poetica . 
Anzi Orazio sembra accennare che al suo tempo si corruppe 
sempre piet il gusto teatrale ,, e che se prima l'orecchio aveva 
goduto il suo contentamento nelle drammatiche tappresentazio- 
ni , 	allora non solo 	nella volgar plebe , ma eziandio nei a- 
vailed , tutto eras'. trasferito agli occhi 	ed ai vani divertimen- 
ti (d): 

(a) 	Ty. L lib. II. 	 (r) 	Idem et Macrob. Sat. II. c. VII. 
(6) 	toes. in Cacs. XXXIX. 	 Id) 	Ep. I. lib. II. 
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J7erum equitis quoque jam migravit ab aure voluptas 
Omnis, ad incerios oculos-, et gaudia vana. 

, 	 ! 
Il medesimo seguita a descrivere i teatrali spettacoli della cot-
ta Roma, e ci fa vedere fine a qual segno' fosse corrotto if 
gusto in questa parte si interessante della buona letteraturi. Al 
tempo di viugusto s'incominciarono i pantomirni 1  o certo pre-
sero tanta yoga , che Saida (a) ed, altri allora li credono in-
cominciati . Pilade e Batillo portarono quest' arte a singolar 
perfezione, e si formarono due scuole, ch' erano pill stimate 

di' quelle dei filosofi , e ciascuna delle quali produsse famosi di-.  
scepoli . •Suetonia racconta le straordinarie dimostrazioni 	che 
usava Caligola in pubblico teatro al pantomirno Mnestere (h), 
e 1' impegno grande che, si prendeva , perche fosse 	riguardato 
con attenzione e tenuto in riverenza . E soavi ()clod, e ricchis-
sime.decorazioni , •e ingegnose rnacchine , e quanto pOteva 'ap-
pagare i sensi , e recare dilettevole sorpresa all'ozioso pepolo 1  
turto era con istudiosa premura e con imperiale lusso adopera-
to da Nerone negli spettacoli teatrali . Il Racine (0, osser- 
vando che fra 	i 	Greci non 	si conoscono attori .tanto varitati 
come Esopo e Roscio, vuole credere che la declamazione tea-
trale sia stata portata a pit alto grade di perfezione presso i 
Romani che presso i Greci. E se i Greci si affaticarono 	tanto 
in questa .parte , come di sopra abbiamo veduto , a qual'eccel-
lenza crederemo giunti i Romani ? Infatti l'ambizione che avea 

• 1Verone di comparire valente attore, e.  le straordinarie cure che 
si prendeva per riuscirvi , possono provare che a molto onore 
era ridotta quell' arte . Mimi , pantomimi , attori ; balli , 	mu- 
sica , abiti , scene 2  macchine 2  ricchezza , pompa , apparato 2  

1 1 2 

(a) 	In Athenodoro . 	• 	• 	 (c) 	De 1a Waits. thaste. des an. 
(k) 	In Calig. LY. 
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erano le cose gradite 	dai romani 	spettatori ; 	le _belle/fze del 
dramma e le finezze dell" arte poco o niente' curavansi .0 

- r___„, 1 57 	E questa 	pua 	dirsi 	la 	cagione , 	perche 	in Roma , 	dove lArcadenza 	 - 
aell'antico tea- 	ogni sorta di poesia emulo la gloria del Creel , la drammatica tro . . 	solamente rimase lontana da tal onore ; 	e 	dove si viddero ri, 

nascere gli Orneri , i Pindari ed i Callimachi, non si posso-
no contare Sofocli ed Euripidi . I mimi ed i pantomimi pre- 
valsero tanto nei teatri di Roma , 	che in 	breve 	passarono ad 
occupare eziandio quelli delleprovincie greche e latine ; e nei 
tempi posteriori , abbandonate 	affatto le tragedie e le •comme- 
die , altro non nmavasi che sentire e godere i mimi ed i pan- 
tomimi . 	Quindi per molti secoli non solo i cristiani dottori 5  
ma gli sfessi savj gentili , non cessarono di lamentarsi dell'abu- 
so dei teatri, 	e di accusare le impudenti laidezze del mimi e 
dei pantomimi . 	Quindi per molti secoli quei pochi che cold- 
vavano la poesia e che amavano it teatro , non pensarono mai 
a comporre comici o tragici poemi • 	Tiraboschi dopo gli An- 
tonini non trova nominato scritto alcuno drammatico , fuor so-
lamente una commedia intitolata .elalularia di autore incerto , 
ad imitazione della commedia di Plauto del medesimo nome . 
La tragedia greca di Cristo patlente di san Gregorio. Nazian-.  
Tema , o come altri -vogliono-  di 4pollinare it vecchio (a) , era 
composta, come ognun vede , per secondare la cristiana pieta , 
piucche per promuovere l' arte drammatica . Noi 	lasciamo ai 
curiosi eruditi la 	lodevole brigs di ricercare con attento studio 
e con imMensa lettura , 	se trovisi nei bassi secoli alcun vesti- 
gio di *scenica composizione; e diremo soltanto, cio che da niu- • 
no• potra essere contrastato , che , fino dai primi,secoli dell'im-
pero romano, si comincia a spegnere ogni buon gusto di dram-
matica poesia , e che in breve tempo resto affatto estinto , an- 
corche qualche rozzo ed infOrme saggio talor se ne 	produces- 
se . 	Diremo 	altresi 	che nel 	rifiorimento 	della 	letteratura 	al 

(q) vid. Cave D. scr. ecd. 

   
  



CAP., IV. POFSIA DRAMMATICA 	-.269 
) ipromuoversi ogni parte dei buoni stud; e prodursi ottimi' frutti 

di ciaseuna sorta di, eloquenza e, di poesia latina , la dramma-
tica parimente fu coltivata da molti ingegni; ma non abbiamb 
un dramma latino che sia paragonabile a tante latine poesie 
epiche , liriche , elegiache , e di ogni.mastiera che di quei tern!. 
pi si 	vantano . 	 _. 	._ 	

* 
. 	GM fino dal principio del Secolo XIV. /1Ibertini Mussato 

e 
  Modg erni scrit. 

feee 1' Eccerinis sul famoso Eccehno, e F/lchilleis sopra 4chil- (}eric̀ortinuni.a!tedte 
le, infornii componimenti , 	a cui vanamente si diede it titolo 
di tragedie ; 	if giovinetto Petrarca compose 	una commedia , 
intirolata.Phdologia che eglistesso,,conoscencione poi Ia scon-
cezza, voile ed ottenne che fosse intieramente soppressa. Due 
altri componimenti esistono nella Laurenziana attribuiti al Pe-
trarca , uno sopra Ia distruzione della Cita di Cesena, e l'al-
tro sopra Medea. Ma it Mehus che gli ha esaminati , e ne 
riporta piccoli saggi , 	inclina 	a 	credere che ne siano.del Pe. 
trarca , tae possano dirsi drammatici ,- ma che sia dato a que- 
sti il.titolo di commedia, 	come si 	diede al poema 	di Dan- 
te (a). Una commedia intitolata Paulus compose Pier Paolo 

taint . 

Vergerio i ed altra Leonardo Aretino col titolo di Polissena. 
Nei Secolo XV. •Ligolino da Parma si fece nome colla comme-
dia Philogenia_, che si diede poi alle stampe ; e con altre che 
P anonirno otatore nel conferirglisi 	la laurea dottorale chiarha 
ornatas , 	dulces , 	et jucusidas • (h) 	Famosa fu la commedia.  
Philodoxios di Leon Batista .allierti, che passO molto tem-, 
po per opera di un antico scrittore . 	Il dotto e pio Gregorio 
Corraro, scolaro in Mantova di Vittorino di Feltre, compose, 
una tragedia 	4flitolata Progne ; e cosi si ramrnentano altri si-,  
mili componimenti , che non lasci4no di fire onore al tempo 
in cui furono scritti . Ma tutte queste commedie e tragedie piit 
furono composre per esercitare lo stile latino , -che per cold- 

(a`) 	Vita Mar. Cam:  p.- 039. 	 (b) 	Apud Ludcwig Reliq. Mss. V. Vol. 
Pag- 274. 
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vare la drammatica poesia . infatti it Petrarca e 11 	Vergerid 
dicono delle loro el' essere parti della 	et1 giovanile . 	tigolino 
da Parma compose le sue , mentre frequentava le scuole prima 
di venire decorato della 	laurea. 	dottorale . 12 Alberti dice 	es- . 
pressamente che scrisse la sua nell' eta. di 20. anni.(a), 	E it 
Corraro, parimenti asserisce aver composta la sua tragedia d'an-
ni 13; Edidi Mantuae anno aetatis dechno octavo'. Che se 
questi avessero seguitato a calcare la stessa strada , e non cdn-
tend di studiare le tragedie latine .avessero anthe posta la mi-
ca ad -imitare i greci esemplari, .e r4 fare risorgere Panda) tea-
tro', forse avrebbono anticipata 41 qualche secolo l'introduzio-
ne del boon gusto nel moderno. Ma gli scrittori ora nominati 
non erano ancora in grado d' aspirare a sI alto onore , e quail.' 
do poi nei secoli susseguenti cominci 	ad essere pitt conosciu- 
to it teatro greco , 	e -meglio intesa la natura e l' indole delle 
teatrali eomposizioni , 	it 	gusto drammatico si *vise 'alla lin- 
gua volgare ,. e i drarruni latini rimasero ristretti alle scuole per 
esercizio ed use .della lingua Latina 1- e formati .solta.nto sul gu-
sto di Seneca. E in'fatti quale scritto pits , per cosi dire, ani-
mato dallo spirit() di Seneca, the la tragedia di Cesare del 
fino .e dilicato illareto ? Le scuole dei gesuiti pits attaccatamen- 
te seguirono l' use del teatro latino; 	e noi abbiamo tragedie 
latine di •Petavio ,. e di altri uomini grandi i.e poi anche fino 
ai nostri di del celebrato Poorer 5  del Le jai, del Fritz, del 
Denis, 	e- di molti .altri in Italia, 	in Ispagna , in Francia ,- e• 
in Germania. Ma ,come queste non aveano altro oggetto che 

- 	. d' ispirare nei giovani scolari ,'amore della lingua latina , e l'e-
sercizio della declamazione , tie che per altro viene molto la 
dato di Bacone di Verularnio CO , non poterono niai servire 
all' avanzamento della drammatica poesia. 

_ 	is9 Vrieine del tea- 
tro t'rnoderno. 

Pits interessante potra sembrare la ricerca della prima ori- 
gine del teatro moderno , 	e degl' iniormrprincipj delle prime 

(a) 	Proem. 	 (b) 	De aura. Wait. L. VI. 	c. IT. 
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composizioni drammatiche nelle lingue volgari dell'Europa ; ma 
not notn possiamo seguire minutamente ogni cosa , ed.  una ta-
le disquisizione richiede tanto recondite notizie , che not abban- 

. doniamo di buon cuore 1' ardire di volerla mettere in qualche 
maggior lume che non le hanno dato il Maffei (a) , it Mu-.  
ratori (b) ed .altri eruditi . 	Abbiam 	detto altrove 	che ne gli 
Arabi ne i trovatori non giunsero a conoscere 1' arte dratnma-- 
tica (c) , 	benche 	abbiano usato if dialogo nelle loro poesie . 
Non terremo dietro alio informi e sconce rappresentazioni fat- 
te nelle chiese ed altrove della passione del Signore, 	c di al- 
tri misteri della cattolica religiose. Lascieremo i secoli troppo 
sem' plici ed incolti , e discenderemo ai tempi pill bassi , quan- 
do 	cotninciarono 	a vedersi 	alcuni 	abbozzi 	di 	componimenti 
drammatici . Al secolo decimoquinto-  si vUole rimettere it prin. 
cipio della drammatica in lingua volgare . GlItaliani e gli Spa-
gnuoli tnuoveranno gravi contese sun' onore del primato lette- 

.rario in questa pane , 	che gli uni c gli altri non senza qua!- 
che ragione pretenderanno di 'arrogarsi . II Ouadrio vorrebbe 
riportare al principio del detto secolo una commedia o. farsa 
intitolata Floriana, e due altre di Giovanna di Fiore da 	.'a- 
briano , Le fatiche amorose e La Fede. Ma il Tiraboschi con 
ph!' posata ed avveduta critics confessa non trovarsi alcun fon-
damento , a cui appoggiare la pretensione del Quadric,  (d). 
D. Lampillas 	(e) 1  riportandosi atla Cronica del re Fernando 
LOnesto , scritta da Gonzalo Garcia di Santa' Maria, cita 
un saggio di componimenti drammatici del celebre don Enrico 
di Villena , rappresentati in Saragozza prima della meta' del se-
colo decimoquWto afla corte del re, Giovanni H. 1, Nella rac- 
v, cotta delle poesie 	di Giovanni cklia Encina , 	siegue il me- 
1, desimo Lampillas, si leggono diversi componimenti dram- 

(a) 	Pref. al Teatro ital. 	 (d) 	Tam. VI. lib. HI. c. III. 
• (b) 	Ant. 	ha! 	diss. XXIX. 	 (e). 	Sagg. 	st. 	ec. part. II. 	torn. , IVe  

(c) 	Tom. I. cap. XI. 	 rliss. Viii. §. III. 	'  
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L9)  matict sacri e profani ; uno de'quali fu rappresenrato in oc- 
1)  casione delle nozze dei cattolici re Ferdinand° ed Is.  sbella, 
i, che si celebrarono nel 1474. „. Io non posso consultare det-
ta raccolta , ne esaminare it merito di tali componimenti; nip • 
*edere per me stesso a- dual grado. giungessero di drammatica 

.poesia . 	Ne pia distintamente potro parlare della Commedieta 
de PonKa del marchese di Santillana, che gli Spagnuoli ascri-
vono al novero dei drammatici componimenti del secolo deti-
moquinto , dovendo infatti essere stata composta poco dopo it 
1435. per celebrare la battaglia navale del re di Aragona e di 
Navarra contro ai Genovesi presso all' Isola Ponzia nelle spiag- 
ge di Napoli . L'erudito don .dntoaio Mijans canonico di Va- 
lenza , citando in una sua lettera a mio fratello don Carlo ceru 
versi valenzani 	di 	111ossen Ja,-opo itoig , poeta nato alla fine 
del secolo decimoquarto , ma Fiorito verso la ,meta del dechno. 
quinto p 

La forja sua 
Stil, e balanc 
Sera en roman
Noyes rimades 
Comediades. 

• - 	. 
gli dice: E' ben singolare i degna di osservaVone questa pa. 
rola comediades ; e mi fa P onore di soggiugnere : quante ri-
flessioni vi potra fare sopra it suo signor fratello! Dira che 
prima del Torres Naharro avevano gli Spagnuoli commedie ri• 
mate in lingua valenKana . Io non potra 	asser,ir tanto , non 
sapendo le circostanze , a cui sono applicati tai versi , ne aven• 
do l' erudizione 	e 	la necessaria 	notizia dell' use di tali parole' 
in quell' eta ; 	ma 	prego 	bensi 	1' eruditissimo 	signor canonico 
Majans 	a voler illustrare questo punto , 	che potra non solo 
far onore alla sua patria 1  ma recare molto fume eziandio ail; 
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storia delta poesia frailcese *e spagnuota , 	ed 	allo schiarimento 
dell' origine.  del ,teatro . Di pih antica., data possiamo or citare 
altro monuniento di teatrale poesia in lingua valenzank. 	Que- 
sta e una cpmmedla 'che l'erudito valenzano D. Francesco &T-
rull mi scrisse pochi anni fa essersi Cora ritrovata , intitolata,: 

• 

1' horn enamorat i la fembra sati.sfecta, cioe 1' Immo innamo- 
rato e la fetauiina soddisfatta , commedia che si recite in Va- 
laza nel palazzo detto del Real neil' anno 139o.. Ma or tra- * 
lakciando quei priini abbozzi di drarnmatica poesia, che non 
Sono da not conosciuti, vengo a due coMponimenti che vanno 
fra le mani di tutti , -e dei quali possiamo formare pia sicuro 

giudizio . 	. 
L' Orfeo di dngiolo Polkiano merita a giusta tagione la 

lode di essere stata la prima rappresentazione teatrale , -scritta 
non solo con eltanza ,*ma ancora con qualche idea di ben re-
golata azione che si vedesse in Italia, scrive it Tiraboschi, e 

 
% 	

160 
met' del P o- lizian.. 

' 	questa fu celebrata verso it 143o. , non sapendosene realmente 
1' epoca certa . 	Io accordo ben vollentieri al Polkiano la do- 
vuta lode di avere scrp° con eleganza , e rispetto troppo un 
autore che, in mezzo alla durezza ed incoltezza di quell'et4, 
seppe giugnere a 	tanta pulitura e dolcezza , per non vol,Frmi 
fermare a rilevar i difetti della sua condotta nell' azione ; 	ma 
credo che 'chiunque vorra leggere senza prevenzione quei „tas-
gig drammatico , non 'potra avere 11 coraggio di lodarne pill 
che una qualche idea di regolarita . Gli Spagnuoli non .all'ita- . 	io,  
.liano Orfeo, ma alla loro Celestina pretendono doversi la lo- cile9tina 

dramni spa_ 
de di prima' composizione drammatica, scritta con eleganza e 
con regolarith. Noi non possiamo accertare che sia stato RO-
derigo Cota o alcun altro conosciuto scriitore it vero autore 

gailoi° • 

Vel prima atto di. quella composizione ; ma non 	potremo irk- . 
durci a pensare che debba quella per conto alcuno riferirsi at 
celebre Giovanni. di Mena, al. quale veniva ascritto'da mol-
ti , bastando leggere una sola pagina dei suoi scritti per. toccare 

,Tom. II. 

	

	 . 	'm in  
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con mano la troppo palpabile diversitt Aral° «as . ow., 
pet-6 siasene it primo autore , rgli cent/ t toticaliaiot  a MS 
poxeriore alla meta del secolo decimoquinto , daftly row. 
nando Roxas de Montalvan 1  che verso la She tlii qiiicl romple, 
termine la Celestina 1  patla di quests COnIt di COOS VIM g I 
e divulgata , e di non recente mcmoria , c dcl cui stature r,a 
non costava , 	comeche uomo fosse di ricordubik inefitati.: p.,, 
la sottile invenzione e per la grun copies 	di tentace . £ii 
eleganza e della propriet4- dello stile, e di tutu It pule 44 
dialog() della Celestina fanno piena 	testimonison 
tici scrittori ne prlano: alcuni pert voglionovoltiusto 
re in dubbio la regolarita della sua conddtta; c del 
lo di trogiconimedia si lanno ombra , e 1? dicoto via t 	. 
mostruosa . La lunghezza del dramma ed alcuii tram 
sti avvenimenti che in esso si rappresentano,tonon pa 
certo che si reciti sul teatro ; ma considerando salmon rie 
zione drammatica, io la trovo assai ben condotta I  coo mots 
lezza e verisimiglianza., 	dissendendo 	spontaneamentc Ili 
denti gli uni dagli altri, senza stiracchiawra, 	rit itnprobab: 
Il continuatore Roxas le voile 	apporre 	it 	tholo 	di 
media , 	non 	perche 	fosse un miscuglio di snit) a di 
.le , 	di 	tragico e di comico, quale si riprende nee 
medie del secolo passato , 	ma perche „ 	csscn.lo realmailks 
co

.
rnmedia e per l' azione e per lo stile 1  avcva poi sa 

fine, facendo egli, 	Corse per maggior moralit3 $ await* 
stamente i principali personaggi del &anima . 	11 me 
dusse a ventun atti tutta 1' azione ; ma questo , a chi 
mina detti atti , 	prova soltanto P irregolariti de4 tome, 
dell' azione ; 	egli 	stesso 	nel 	prologo prende 	indifferent 
gli atti e le scene . 	I 	moderni critici che hanno si Coca 
ridotto ad un numero regolare di atti e di scene le 
gedie , 	potrebbono 	colla stessa 	facilita 	relative ant c 
it medesimo .vantaggio . Ma checche sia del titolo c 
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n c 	del dramma , la Celestina certo contiene un fa.tto bene 

1..,:to, e spiegato con episodj verisimili e naturali , 	dipinge con 
lerita i costumi ed I caratteri , 	ed 	esprime 	talora 	con calore 
p►i. atietti ; e tutto questo , a mio giudizio , 	potra, bastare per 
datle it Na.nto 	di essere 	;tata 	la 	prima , composizione 	teatrale 
i,titta con eleganza e regolarita . lo non la chiamerd col Bar-
i.° lit,ro divino , ed a cui niuna lingua abbia it simile, e nel 
fo► agire e parlare ciascuna persona secondo it proprio carat- . 
tire, superiore a quanto ci rimane dei Greci e dei Romani: 
io trtlasciero i sommi elogj , che molti altri scrittori hanno a 
plena race dispensati a quel dramma ; ma dire) soltanto cia che 
forna 	al nostro proposito , che J. applauso grande e 1' univer- 
sale incontro della Celestina sembra poter dare agli Spagnuoli 
qualche diritto alla lode di avere introdotta nei teatri moder-
ni la drammatica regolarita. Perche infatti, qualunque sia it me- 
rito dell' Orfeo , 	che certo non e superiore 	nel suo genere 	a 
quello della Celestina , non ha potuto avere nella riforma del 
tcatro molta influenza. L'Orfeo compost() dal Polkiano in due 
giorni fra continui strepiti , com' egli dice (a), 	servl soltan- 
to 	per dare in Mantova it divertimento di un drammatico spet- 
tacolo v 	e 	fu 	poi dopo qpalche tempo pubblicato dallo stesso 
Potiziano; 	ma 	resta confinato nell' Italia , 	e nell-  Italia stessa 
nun ottenne universale celebrity . 	Ma Ia Celestina 	level 	tanto 
strcritg nel mondo letterario , che poche opere ne possono van-
tare I' uguale . Fin dal principio del secolo decimosesto fu tra- 
dotta in 	italiano, 	e 	Ia colta Italia 	l' accolse 	con 	tale avidity I  
cbc non cessarono i suoi torchi di replicarne le stampe . 	Lam. 
piiirs dice di, aver 	vedute 	in Genova 	tre 	diverse 	edizioni 	di 
quest° 	dramma 	(h), 	e ne cita inoltre una 	stampa 	di Mila- 
no del 	1514., 	altra 	di Venezia 	del 	1515., 	ed 	altre due del 

m m 2 

Lot. 	a Carlo CaistIc • 	 (4 	Sagg. st. ap. cc. 	part. II. tom, It, 
lilts, VIII. 
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1 525. e del 	1535.; oltre le quali ne potrei ancor io rilportare 
alcune altre fatte in Venezia ed altrove in 	quel giro 	dia tem- . po ;. cio che fa vedere abbas tanza quango fosse letta e studia- 
ta la C'elestina .dagl" Italiani al princiPio del 	secolo 	decimose- 
sto , quando appunto i,ncominciava act intriadursi it bticrn gusto 
drammatico nel loro teatro . 	Gli Spagnuoli in tutto 	it tempo. 
della loro coltura mentre con Iodevole ardore promossero ogni 

.. poesia , e non poco onore si fecero neila drammatica, in mid- 
le.guise illustrarono la Celestina.. 	Niccolo ,datonio (a) cita, 
dopo altre editioni ,di guest° famoso dram- ma, una di Siviglia 
1539., altra di Salamanca '558., 	di Alcala ,1563., c 1569. c 
1591. , di Salamanca 1570., di Madrid i 6oz.. Pore dire t.eln-
tonio con verita dopo altre edkioni, poiche di Siviglia soltan-
to ne ppssiede don Antonio Majans una del 1534., .e don Sa-
verio Lampillas ne ha veduta altra in Geriova del 1538.. 01- 
tre 	le molte' edizioni ora citate, io ne posseggo una di Barcel-
lona del. I566.1*e it Majans un altra di Valenza del 1575. cor- 
retta .td emendata, e molte altre facilmente se ne possono ri-. 
trovare . Io non sono disceso a sl. minute 	notizie 	se non per 	' 
far vedere che la Celestina non e stata una composizione oscu- 
ra , conosciuta soltanto dai curiosi eruditi , ma che ha goduto • 
una universale approvazione , 	ed ha potuto percia 	avere mol- 
ta influenza nell' introduzione del buon gusto nei componimeT- 
ti teatrali . 	Infatti nell' edizione 	di Siviglia. del 	1534. nssedta- 
ta•dal Majans, si Legge una seconda coimmedia di Celest:na di 
.Feliciano di Silva , 	nella quale si tratta degli amori di Feli- 

-de e di Poliandria 1  ed una terza parte della tragicommedia 
di Celestina di Gaspare Gomez, le quali si poss9no riguardare 
come frutti della famosa Celestina. Dalla medesima facilmente 
avra av'uto origind 5 	come prudentemente accenna ii Maians, 
la trogiconnnedia di Lisandro e di Roselia di un anonirno , 
stampata. in Madrid 	1542., Dalla 	medesima sernbra 	deriyata 

(a) 	1I Rod. Cosa• 

   
  



CAP. IV. POESIA DRAMMATICA 	271 1 	 . 	. -iiireira' 1' Eldrosina, cornmedia del portoghese Giorgio 	di 
. Vasconcelos , la quale , come dice Niccold Antonio , siccome 

ebbe 11 primato di tempo fra le varie Eufrosine che vennero 
fuori , cosi conserva ancora fra tutte ii 	primato dell' eccellen- 
za . 	Ad imitazione della Celestina scrisse .ellfonso yillegas la. 
Selvaggia .-come .dice it medesimo ilntonio ..Sul 	mtdesimo 
modello compose pure Giovanni Rodriguel la Florinea. Ne .  
io temerd di asserire , che grande 	studio 	abbia fatto su quel 
dramma it primo famoso cornico della Spagna Lope de &Le-
da , vedendo in alcuni suoi pezzi che soli ho potuti avere alle 
ananii uno stile assai somigliante a quello della Celestina. La 
Spagna e 1' Italia, 	come le nazioni pia colte in quell' eta , 	si 
affrettarono con pia studiosa 	premura a procurarsi 	quell' ele- 
gante composizione ; ma la Francia, comincianao ad assaporare 
it buon gusto alla fine del secolo decimosesto,` la voile recare 
nel proprio idioms , e la pubblica tradotta in Parigi nel 1598.1  
e poi- di nuovo fu essa tradotta e stampata in Lione nel 1629.1  
quando si disponeva la .nazione alla grande rivoluzione del tea- 
tro , che ha prodotto un generale cambiamento in tutta l' Eu- 
ropa . Lascio la traduzione Latina 	del,  Bar; io ; lascio i mggrii- 
fici elogj, con- cui molti celebrati critici hanno voluto•onorare 
la Celestina ; 	e credo che quanto finora abbiamo detto potra 
bastare . a congetturare , non senza ragionevole fondamento, es- 

, 

sere stata la Celestina la primi composizione 	drarnmatica the 
ha dato in qualche modo principio al moderno teatro . 

. 

Ma nondinieno ne P aleo , ne la C'elestina non possono, 
a mio giudizio , aspirare alla lode di drarnmatica regolarita ; e 

,,n  
itPlii, ,itragi€i  

' le prime cornpazioni che debbono portare tal van to, non ven- 
nero che al principio 	clef secolo decimosesto 	nella Sofonisba 

' del -Trissino e nelle cornmedie del Machiavelli . A ragione po. 
to 	dire 	it 	Maffei Ca) che 	vera 	e .regolata 	tragedia non 	si . 
vidde avanti la Scfonisba del. Trissino . Ma non pote con part 

(a) 	Pref. al TeatIO ital. 
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ragione attribuirle it bell' onore di avere innakate le mitre 
scene sino ad -emulare i famosi,esemP lari dei Greci ; 46 aveva 
di che vantare in quella tragedia passi 	tenerissimi e sifigola- 

• ri, e bellew da, commuovere maravigliosamente chiunque non 
abbia ii gusto. del tutto guasto da romamzate straniere (a). 
La semVicita e la umilta dello stile , it languore dell' azione 1  
la freddezza degli affetti fanno leggere Con noja e con fastidik 
quegli stessi passi 	che , maneggiati da destra mano avrebbono 
potuto in realty commuovere gli animi dei leggitori • 	Pia su- 
blimita e 	pia calore 	si sente 	nell' Oreste del Rucellai ; ma 
questi pure e nell' Oreste e 	nella Rosmunda , pia celebrata 
ancor dell' Oreste , 	cade spesso 	in—tratti di smile e basso sti- 
le , 	ne 	sa 	destare 	con 	forza 	gli affetti , e manegglire con 
qualche arte e maestria 	le 	pia interessanti situazioni . Coll' e- 
sempio del Trissino si risvegliarono gl' ingegni , e e invaghl- 
ro no , 	come dice 11 Maffei (0 , di battere a gara cosi no- 
bile carriers : 	e tanto piede prese 	in Italia .il gusto delle tra- 
gedie e delle buone ,commedie altresi ,' che non 	si rifini mai 
per cent' anni appresso 	di comporne , 	onde niun' altra lingua 
tante pu6 di gran 	lunga .mostrarne , quante I' italiana in quel 
secolo . •Infatti oltre moltissime 	tragedie allora composte , leg- 
gonsi eziandio molte commedie in verso ed 	in 	prosa , 	scritte 

7 3  come le tragedie, secondo it far degli antichi . Fra queste me- 
Coinicii 	Italia-  ritano , il primo luogo la Mandragola e la Cliz ja del IVIachia. . 

velli, le quali hanno un dialogo pia animato , 	mostrano pill 
, mow c pia spirit() nell" andamento ," e si 	nello 	stile che nell' 

invenzione e nella condotta sono assai pia comiche 	delle altre 
di (*quell' eta.. 	Pure anche queste, per volersraclattare al gusto 	' 
allora regnante , e trasportare al modelno idioma i complimen• 
ti , le frasi e le espressioni dei comici latini , peccano alle vol• ' 
to in lentezza e in languore , 	e 	ancora lasciando 	da parte le 
oscenita , le laidezze 	ed empieti che troppo le sieformano e 

(4) 	Prcf. alla Solon. 	 (11) 	ibid.
t 

   
  



3 	
CAP. IV. POESIA DRAMMATIC.A 	279 

sconciano , non giungono a farsi gustare dal gentill e dilicati 
lettori .41 solo nome dell' diriosto rende a multi rispettabile e 
sacra quanto t uscito da quelle ma.ni che7scrissero l'Orlando; 
e le stesse sue commedie hanno incontrati non pochi Panegiri-
sti fra gli scrittori di maggior name . Ma io credo the chiun-
que senza prevenzione si metta a leggerle , non sacra, riconosce-
re nei Suppositi 1  nel Negromante , nella Scolastica e nelle al-
tre 'commedie lo scrittore dell' Orlando . Non sapeva darsi pa-
ce it celebre comico Luigi Riccoboni al vedersi in Venezia ob- 
bligato a sospendere al quArto 	atto la recita della Scolastica 
dell' diriosto , senteudone le replicate mormorazioni e continue 
disapprovazioni degli uditori (a) . Ma io non saprei dare it t9r-
to agli spettatori 1  che si nojavano alla rappresentazione di una 
commedia dell' ilriosto , se non fossero corsi perdutamente die- 
tro alle insulse 	burle di Arlecchino ed 'alle pazze 	commedie 
fatte all' improvviso dagli 	attori . 	La lentezza ed 	it 	languore 
dell' azione , la freddezza dello stile e la debolezza dei versi , 
colla frivola ed inutile affettazione -degli sdruccioli , non posso- 
no recare che tedio e fastidio a chiunque abbia alquani 	gusta- 
to la vera piacevolezza di una buona commedia . Generalmente 
i comici italiani di quel secolo non furono pia felici deltragici 
nil pervenire al desiderato fine di dare al moderno teatro per- 

, fetti modelli di. drammatica poesia . 	 • 
Gli Spagnuoli erano gli unici the potessero in quell' eta itm. 

voler entrare a gara cogl Italiani nelle 	teatrali 	composiloni ; 
ma gli Spagnuoli non poterozo neppur essi vaniare pit'.1 form-
nato successo degl' Italiani nella ristorazione del teatro . Le pri- 
me tragedie spagnuole 	di cui 	possiamo-  not formare giudizi'o , 
sono to Venganza di .elgamennone e"l'Ecuba trista di Fernan-
do Perez d" Oliva . L' eleganza , la nobilta , la purita e la dot-
cezza dello stile

,* 
 sono vetamente in sommo grado ; ma it voter 

f troppo d' appresso seguire i Greci ha fatto cadere 1' Oliva nel 
(a) 	Hist. du theacr.. Ital. etc. 

3 	- 

Teatro paw° . spa- 
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medesimo languore di cal accusiamo gl'Italiani . E poi le tra- 
gedie 	dell' Oliva 	sono scritte in prosa , non in 	verso , 	co- 

• me tutte le buone tragedie antiche e moderne : 'non si divido. 
no in i aid , come tutte le a.ltre , ma soltanto -in died e in tre. 
dici scene ; 	e 	sebbene 	alle, volte 	si discostano dagli originali 
greci , 	singolarmente• nella disposizione 	delle 	situazioni e nel 
troncamento delle 	parlate e del 	dialog°, 	ove talora , 	a 	mio 
giudizio , le migliorano , 	pure seguono 	tanto 1" invenzione ; 	i 

,sentimenti , gli affetti , le espressioni ed ogni cosa dell'Elettret 
di Sofocle e dell'Ecuba di Euripide ; che pia che tragedie origi-
nali si deggiono chiamare libere traduzioni cielle .greche . II Me-
lara, il Cueva, it Bermudez ed altri spagnuoli coltivarono Ia tra-
geaia; ma non the superare l'Oliva, non poterono, a mio giu. 
dizio, giungere a pareggiarlo ; e benche scrivessero in versi, 4 

pia di lui seguissero .1a comune distribuzione dei drammi , non 	, 
peril sePpero oftenere quell'armonia e maesta dello stile, ch' e-
gli si pienamente fete sentire nella prosa , ne si regolari furono 
nella condotta , ne misero pia calore negli affetti , ne pia corn-
piutameste e con maggior esattezza dipinsero i costumi , e rii. 
trassero i caratteri ." Il famoso Cervantes nel prolog° alle sue 
tragedie ci forma una breve storia,dell'origine e,dei primi pro- 
gressi del teatro ' spagnuolo . Egli 	non parla della Celestin a, 
ne delle,,altfe composizioni fatte in seguito ,. e 	ad imitazione, 
della medesima che di sopra .abbiamo accennate : forse quelle 
comm'edie erano scritte soltanto per gustarsi dai leggitori , non 

Loper  i per presentArsi sul teatro agli occhi degli ipettatori . 	Lope de 
da. 	• Rueda e it prima comic°, che ci rammenta con molta lode 

it Cervantes. Di lui dice Niccola Antonio 03 che , mentre 
era ancora nelle fasce la comica poesia , pubblic6 alcune corn-
medic , delle quail dice aver lette l'Eufrosina; I' 4rmedina, 
i Disinganni e Medora. Il Peyron rrel suo Maggio di Spa. 
grz“b) cita l'Eufemia del medesimo Rueda, e ne riporta 

(ig) 	EV.,I. hispau. 	carp. U. 	• 	* 	• 	{b) 	Tern. II, rqs. 	4u thCatr. csp. 
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1.1n pezzo . 	Il Cervantes' loda singolarmente le sue poesie pa- 
storali), ntlle 	quail 	dice 	non avere.aVuto Chi lo superasse 'ne 
prima, ne poi . To non ho avuto 1' °pp°.  rtunita-  di leggere le 
composizioni del R.ueda; ma, dal fra•mmenti che ho veduti set-
le .sue, commedie , credo potersi giustamente lOdare , come fa. 
it Peyron, 	la, dolcezza., naturalezza.  e semplicita del suo sti- 
le . In prosa furodo scritte le sue commedie, ma non cost i 
co'lloquj pastorali ; puiche it Cervantes grandemente ne loda i 

.versi, c dice averne ritenuti a mente parecchi per la loco bel- 
.1ezza , 	benche "sentiti 4'da 	lui 	nella giovanile "sua eta : Editore 
delle commedie del Rueda, ed autore ,egli pure di tre altre , 
fa, Giovanni: di„Timoneda ,,i1 quale verso la 'meta di qu' se-,  
colo tre •sue commedie in prosa fece stamPare in Valenza . Do• 

. 

x66 
p0 11' Lope di_Rueda nomina ii Cervantei Bartoloineo Na: 'Bartolomeo 

-hart.° , 11 	quale diede 'molto maggiore accrescimento e splen- 
dore all' apparata ed alle decorazioni del teatro . 	Ma per.  cio 	. 
the riguarda la drammatica pOesia, non merita it Naharro par- 
ticolari elogj .. Quale gergo nella Serafina 	di latino, 	d' italia7  
no , di castigliano e di valenzano ? Quale insoffribileintreccro 
e mal preparato scioglimento nella me4esima-? 	Che fredda ed 
insipida invenzi9ne nella Sotda taca , nella Gidcinta ed in tut-
u •le altre? Il 'Cervantes-dice, che fu famoso it Naharro netd 
la pane di codardo ruffiLo . Ma io in quelle 'sue commedie , 
the ho avuto la sofferenza .di leggere , non ho trovato ne que,  

Isiaixarro . 

3ta , ne verun altra pane ben espressa "e dipinti. II dialog) 6 
basso e triviale; ne altro trovo da Igdare net Naharro che una 
versificazione assai fluida e facile , ma non molto corretta e ri.' 
pulita . Alford() de la Vega, il Cervantes, pugliebno di Ca-
stro e varl altri Spagnuoli si diederO 'parimente a coltivare it 
teatro 1  e colle lop fatiche lo fecero risalire ?,. motto maggior 
onore . 	, 	 i, 	- 

, 

Venne poi 	come dice il Cervantes, it mostro delta na- , • 167 

tura Lope di Vega, e s' impadroni delta s comica monkchia 2  
Lope di  Vega. 

' 	X0111, a 	 n n 	 I - 
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,assoggett 	e pose sotto. la sua giurisdiKione tutti gli attar', 
ed ewpA il. mondb Belle proprie commedie (a). Allera 4r pud 
dire the comincid i1 teatro a .Prenciere nuova forma,-  e' si die-
de .principio ad una nuova -drammatica . Le tragedie italiane e 
mot to spagnuOle -erano lavorate 	sul 	gusto delle greche , e 	le 
corarnedie  su quello delle latine ; 	ma gli antichi abbigliamenti 
non bene si confacevano alla tragedia , ne alla commedia nei 
moderni costutni ed- in 	un 	vivere 	tanto diverso ; 	ed i poeti 
tropro attaccati seguaci degli antichi si tenevano legati co'ceFL 
pi di una servile imitazione , 	ne ardivano di levare it volo ad 
una lodevole originality . Nel corpinciaye del'secolo decimoset-
limo si vidde cambiare affatto la faccia del teatro , e dai lac- 
ci 	in 	cui 	pareva 	avvinta 	la fantasia dei poeti , e dal freddo 
languore 	-in cul giaceva la scena 3  sorgere ad :una sfrenata Vi.- 
berta , e prendere un fuocb non mandato dal cielo . Ai poeti 
spagnuoli si pua 	riferire non senza ragione 1' introduzione del 
nuovo teatro . Il loro teatro , dice it francese viaggiatore Pey-
ron , the .1' ha voluto attentamente esaminare (b) 5  fu it primo 
the , avesse fortunata accoglienza nelr Europa. Infatti le fredde 
imitaz-ioni degli  antichi messe sul reatro dagli .auto'ri 	del seco,  
lo decimosesto non.  potevano gran fatto- commuovere gli animi 
del 	popolo spettatore . Diedersi Fero alcuni attori e poeti 401- 
gari dell' Italia e della Spagna a Jasciare le tracce segnate con 
poco successo, dai maggiari , 	e 	ad aprirsi 	con 	troppa liberti 
nuove ktrade ; .ma gli Spagnuoli &iron° in -questa parte piit al,  
did 	e .pi'U fortunati . - Niun• none illustre contano glItaliani fra 
i drammatici del nuovo gusto ; niuna delle famose commedie, 
che hanno-  empiuio del, loco aulauso i teatri di tutte le na-
zioni , e stato parto del poeti italiani . IA Vega, it Calderon, 
ii Castro 5 	 1 	 1 	 9 	t-, it Moreto 	it Candamo 	it Roxas 	it Cagni-ares 
C tutti i comici' allot celebrati erano Spagnuoli , e tutti i pez-
zi teatTali che riscuotevano 1' universale ammirazione 2  ch' cra- 

w "Pxol. 	. ' 	 (b) 	Voy. ccc. torn. II. 
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no in altre 'lingue tradotti, ch'erano richiesti 	in tutti i teatri, 
tutti crano nati nella vivace immaginazione degli Spagiluori; e 
questo qualunque siasi vanto , e certamente dovuto Ala. Spa- 
,gna . „ G11 Spagnuoli ,' dice Voltaire (a)-, avevano 'sti tutti i 
1, teatri dell' Europa la stessa influenza che nei pubblici affari; 
„ it loro gusto dominava , quanto la loro politica. ,, . 11 teatro 
spagnuolo dunque riscosse gli applausi e gli elogj di tutta l'Eu- 
ropa , 	e ...servi in qualche modo a risvegliare le giacenti, e so- 
pite  immaginazioni del,-  moderni drammatici . Questa universals 

' celebrita che ottenne In quel secolo it teatrifSpagnu'olo , e ben  
contrabbilanciata dal generale biasitno 1 	con 	cui ora 6 riguan,  
dato da . tutti i moderni- critici : se allora si sentivano con ru- 

, morosi applausi alcune commedie spagnuolo , ora_ it nome so-
lo di tali commedie delta derisione ed abbomiio presso i di- 
licati_ censori .. 	 - 

- Che dunque dovremo not dire...per formare -un giusto gin. T68 

dizio delle loro 	lodevoli o detestabili -qualita4 	1p 	perdonerei 
sino a un certo segno ai poeti spagnuoli r infrazione delle leg-
gi dell' units; 'sulk quale si fanno .contro di -loro tanti schia- 
mazzi , 	e 	si 	potrebbono ugualmente 	fare cOntro tutti i poeti 
delle altre nazioni the scrissero in quell"eta. Io li lascierei sen-
za troppa ripugnanza. mischiarei sulle Scene I re coi villani , i 
nobili e serf personaggi 'col tidicoli e buffoneschi : 	io non fa- 
rei loro un gran delitto del passare da tart metro 	all altro , 	e 
di mettere in un medesimo dramrna . varie 	sorti 	di versi . Ma 
soffrir non posso it vedere troppo comunemente si .mal ,serbati 
i caratteri ed i_ costutni , 	che 	non 	si distingue it prinCipe- dal .  
privato , la nobil donna dally plebea ; it trovare cotanto strani 
accidenti , che urtano ed offendono l'immaginazione ed it buon 
senso 	dei 	leggitOri , 	e il sentire "tin° stile si poco naturale 	e 
teal conveniente alle passioni ed agli affetti , che non pud fare 

n fl 2 

• (a) 	Prif. Dist. sur le Cid .. 

Merit 	del tea. teo spagnuole . 

_ 
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alcupa.proionda impressione nel cuore. Pur nondimeno una•Aterr 
sificaziope facile ed armoniosa , una lingua - elegante e ppra; , e,  
maneggiata con maestria , una singolare copia di sentenze e di 
oncetti non volgari ; 	ed una maravigliosa,eomplicazione d'in- 

gegnosi•accidenti , seducono alle Nolte non solo i popolari spet- 
.tatori , 	ma eziandio i 	colti lettbri , 	ed impegnano vivamente 
la loro curiosity ad onta delle bizzarrie e delle stravaganze che, 
xibuttano 'la ragione e it buon senso . II pia grave pregiudizio 
del teatro spagnuolo e stato 1' esorbitante.sua.ricchezza : 	tuttt 
insieme le nazioni europee non hanno forse compostitanti dram-
mi , quanti ne abbiamo della sola -Sragna: e chi sara it dotto 
e' paziente osservatore , 	a 	cui 	basti 	l' animo di, leggere tante 
migliaja 	di volumi per trovare alcuni• drammi passabili`? 	Cosi 
e pill 	facile 	P.annojarsi 	della. fiettura 	delle 	cattive commedit: 
spagnuble , 	che 	imbatteisi, in quelle che possona solleticare it 
gusto di un imparziale e dotto lettore,- e 	che 	sole 	deggiono , 	i 	•  
in realty formare it carattere del teatro spagnuolo . Una giudi. • 
ziosi..scelta di varj del moltissimi pezzi che contengono i ne-
ve tomi• del Calderon , e di mplti altri eziandio del idoreto, 
slel Candamo, 	del CagniT-  arel , 	e 	di alcuni altri farebbe pill 
onore 	al teatro spagnuolo , p recherebbe maggiore 	diletto 	e 
profitto agii amatori della drammatica poesia , )che le dodici e 
piit migliaja che si -vantano 	di commedie spagnuole . Non le 
centinaja dei - pezziteatrall di Fla?dy , non le tragedie di Sew,. 
clery , 	di Colletet, 	di Pradon e di.tanti 	altri , 	che 	indarno 
aspirano all' onoFe di godere le bubne•grazie di Melpomene e 
di Talia, ma pochissiine commedie ,di Moliere , e nod' molte 
tragedie di Cornelio, 	di Racine , 	di Voltaire (-Jarmo la vera 
idea del: teatro francese 	a chi ne voglia formare dritto giudi- 
zio . Noi dunque lasciando giacere nella polvere le ,migliaja di„ 

- 	commedie spagnuole, che prive sono.  di ogni pregio , dovremd. 
osservare soltanto quelle che hanno ottenuto maggiore celebri-
t4, e giudicare per esse del teatto spagnuolo . Sarebbe un im- 
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mensa ed inutile fatica it voler  chiamare ad esame ad una ad 
una wile commedie the hanno meritato qualche, atrenzioh-e: 
dagl' imparziali 	e 	severi 	critici ; 	ma'cliremo generalmente 	di 
tutte ; che 7i1 dialog"' rare volte e -conveniente alle persone ed-
alle drcostanze delle scene ; che lo stile , benche spesso purc,,, 
fluido ed sameno , talora peril cla nel basso , dove non si con-. 
viezie la pianezza e semplicita , talora all' opposto si solleva al- 
le 'nuvole- con ricercati concetti , 	e -con eruditi e studiati ra.' 
giit  onamenti", e rare volte•o non mai sa accomodarsi al veto lid: 
guaggio degli, affetti e 'delle passioni ; -e che i caratteri non so-
no mai ben ritratti , bencile alle Yoke si vedano in alcuni trat-
ti assai felicemente abbozzati , ma che al tempo stesso la,por-
tentosa fecondita della invenzione , 1' interesse delle- situazioni , 
1' ingegnosa complicazione ed 	11: felice 	scioglitnento di molti 

• accidenti , 	la 	copia di acute sentenze e di fini p-ensieri , 	e la 
facility, naturalezza 'e grazia della versificazione e della lingua, 
poteronc,  in alcun model servire di compenso 	a' tanti 	difetti , 
e 	dare qualche diritto al passato secolo per onorare della sua 

.preferenza il teatro spagnuolo , ed 	ai buoni poeti draminatici 
per istudiare e profittar delve sue ricchezze .. La troppa sempli- 

Ncita e pianezza rendeva stucchevoii ed inutili i 	drammi degli 
'autori del secolo decimosesto : 11  ingegnoso e piaCevole intrec-
clo , la felice .combinazione di alcune Alen preparate situazioni 
e un pregio - dovuto agli Spagnuoli ' del dechnosettimo , e che 
ha. servito di -guida - o di, stimolo ai buoni poeti francesi per for- 
mare un nuovo teatro. 	Il .maggior -merito dunque delle_ corn- 

, 
rnedie spagnuole consiste ,sa mio giudizio, 	nell'intreccio' con-
dotto cOmithernente con ingegno e con felicity ; ed it Toro-,mag7  

, 
> 

gior difetto t 11 non'dipingere le passioni e gli affetti-c,  on quel. 
la dilicatezza e verith che la filosofia del teatro richiede . L'in-
telletto dei leggitori trova pascolo in quelle commedie ; ii cu0-' 
re rirnane - quieto e freddo, ne sente quelle profonde impressio- 
ni , 	che fanno il piti dilicato e soave diletto della drammatica 
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poesia . E tanto basti del teatro spagnuolo , troppo. applaudito 
e ricercato nel p.assato secolo , 	e 	troppo vanamente scbernito 
net nostro ,* e 	che 	merits certamente lo studio di chi voglia 
dedicarsi alla drammatica poesia . 

- 	T69 	 - . 	La piia. bella opera dei poeti 	comic' spagnuoll e stata ii 
Teatro Fran. 
cese . 	teatro francese 1  ii quale , come abbiamo altrove provatd (a), 

pal a ragione 	considerarsi 	come formato sullo spagnuolo . I 
poeti spagnuoli pia che i greci I 	e molto pia che gli; anted°. 
ri 	francesi ,furono 	gli antesignani , 	che servirono di guida al 

co riZi to i 	gran. Cornell° per aprire 	una nuova strada all' onore del tea- 
' 	tro . Erasi egli dedicato alla commedia , e.  vi riusciva con pia 

- felice successo che non avevano -mai fatto gli altri poeti fran- 
cesi- suoi antecessori e coetanei; ma avendogli it signor de Om,' 
lon-consigliato la lettura dei comici spagnuoli , funase taltnen 
to invaghitb dei bei 	tratti di don Guglielmo di Castro; che 
in breve tempo voile dare al teatro francese it Cid oragedia 
Epagnuola del suo fayorito poeta (I)). 	Allora fu che la scena 
francese, venne a cambiare di aspetto , 	e di rozza e disadorna 
villana- che- era stata sino 	a 	quell' ors, comparve tutta ad tin 
tratto nobil rnatrona , vestita rkcamente , e piena di decoro e . 
di maesta .- Appena 	fu 	recitato 	il Cid nel teatro francese , 	si 
vidde tosto una 	commozione ed 	uh 	entusiasmo universaie 	in 
tutti gli animi della nazione , la quale comincio allora a sen- 
tire it buon gust.° del teatro , ed a conoscere le vere bellezze- 
drammatiche . 	La rappresentazione del Cid forma l" epoca del _._ 
:primo onore 'del moderno teatro . 	Io confess° che 	non posso 
.sentire -con gian piacere quell' infanta , clue1 	re ed altri freddi 
personaggi ,del Cid, 'che 	niente 	aggiungono all einteresse della 
favola ; 	ne so lodare certi sottili 	concetti 	e certi 	detti spirito- 
si 4, -che allora avranno riscosso 1' applauso u- niversale , 	ma che 
non sono mai del buon gusto della vera eloquenza ; e vi trovo 

(a) 	Tom. I. cap. XIV._ 	 tom. II 	Vedi Avertissemeut avauti Ic op 
- • (b) 	Rech. 	sur les them. 	de 	France 	rc di Cornell°. 
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ancora basse espressioni l' poco conformi al nobile e -sublime stir 
le , the si forma poi Cornelio: Ma vedo berie quel combatti- 
mento delle passiOni , 	che 	strugge 	it cuore , ed innanzi 	aL 
quale time le altre bellezze dell.' arte non sono che- fredde 	e 
morte, bellezze ; 	e questo combattimento , come 'dice it me- 
desimo Voltaire, non era conosciuto avanti it Cid di Corne-.• 
lio ; 	ma, trovo sentimenti.sublimi 	c grandi , 	esposti con sem- 
plicita 	ed 	insieme 	con forza , 	quali 	non 	si 	leggevano 	nelle 
nojose 	e 	languide decianiazioni 	del, tragici italiani , - ne 	hegli 
assottigliati 	concetti 	degli• Spagnuoli ; 	ma sent°. alcuni 	pezzi 
di dialog° naturale ae 	nobile , 	animato 	e vivo , 	inferiore cer- 
to alle divine scene 	del "Cinqa , della Rocloguna 	e 	delle al- 
tre .tragedie , 	nelle quail 	spleg6 poi 	lo 	stesso. Corneli6 tutta 
la forza del portentoso suo genio ,:ma molto superiore al dia. 
logo di tutti i drammi che 	P'avevana preceduto ; scorgo in 
fine nel Cid it gusto della moderna. tragedia , 	e_vi 	riconosco 
lo spirit°.  ,del gran Cornelio , benche guidato ancor per la mi'- 
no da un comico spagnuolo , 	e che leva con le proprie ali i 
spblimi suoi voli . Dopo aver dato felicemente un saggio della 
ma tragica forza nel .Cid, si abbandono Cornell° al proprio ge-
nio , e fece vedere dal mondo la sorprendente sua feconditA pro- , 
ducendo P Orcqio, it Ciniia , 11 Polieuto , la, Rocloguna, PE- 
radio , e tanti capi cr,opera di drammatica poesia , che hanno 
facto la.  maraviglia di tutti I postai . Se .nel Cid si vede =co« 
ra, P informe -stato , 	in cui era allora it teatro , 	e la 	scirgente, 
spagnuola ; onde derivava quella tragedia, 	nell'Orazio si scor:- .  
ge • gib, un pkt format° teatro, piii regolarita nelle scene e pitl- 
-ugpaglianza nello, idle 	e 	nella versifiCazione , 	e 	si osserva un 
origine romana pilY nobile, p4 Pura e piit feconda .di giusti e 
sinceri sentimenti4 i pit elopenti_ pezzi di T. Liao ricevono 
nuovo Astro e- splendore nelle mini del pOeta francese . Q6e-
sta 6 la prima composizione che sia interamente tragica senza 
tramescolainento di comico; 	dove le scene sieno 	continuata- 
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mente legate , 	senza lasciar mai interrotta l'azione ; dove non 
sia 	parte, veruna affatto • oziosa , ,ma • tutti i personaggi &Zrvano 
alla miglior kcondotta della fa vola . In questa si vede per la pri-
ma, volta it colpo veramente drammatico di produrrt un ales-. 
saggiere un tragico effetto ,,credendo di riportare soltanto no:- 
tisie comuni ; 	in 	questa si 	sente la Sublime risposta divenuta 
tanro famosa del vecchio OraTio , che- nella sua maggiore sem- 
plicita contiene la pia nobile elevatezza ; 	in 	questa si vedono 
scene , alle quali ne gli antichi teatri , ne i moderni non ave-' 
vano dates le ,simili ; 	in questa si trovano situazioni 1  e si sen» 
torso tratti patetici 	ed , eloquenti ,. superiori a 	quanta Greci e 
Romani , 	antichi e moderni avevano saputo imrnaginare . Ma 
non.dimeno 1' OsaKio conserva ancora del gusto allora regnante 
la- moltiplicita delle azioni , 	bench 	in qualche 	modo ridotte 
ad una con arte molto maggiore di• quanto fin allo'ra si era ve-
duto ; conserva alcurre scene sUperflue , che poco o niente ser-
vono all' avanzamento del dramma ; conserva espressioni basso 
'e triviali 5 	unite ad altre nobili e grandi ; conserva sottili con- 
certi e 	raffinate acutezze; conserva lunghe parlate , pia piene 
d? ingegno che di passione; 	conserva in somma •alcuni vestigj 
dell' antic° gusto in mezzo alle singolari 	bellezze del nuovo 2  
the solo il grande spirito di Cornell° 	fu 	capace .  d' introdurre 

• nel teatro •francese .. Assai pia alto levossi ancora Cornelia nel-
la composizione del Cirzna , pia degna della sovrana magnifi-
cenza del teatro romano l - che delle .meschine angustie del no-
stro . Queue divine scene della deliberazione di Augusto sopra 
la spontanea rinunzia dell' impero , e del perdono e _dell' ami- 
cizia magnanimamente accordata 	ai 	congiurati contro 	di lui ; 
quelle sottili e profonde discussioni della pill alta politica; quei 
nobili e sublimi.sentimenti di .ifugusto , di Cinna , di Emilia, 
e. tanti tratti di:generosi affetti e di superiore eloguinza, fan-
no ,un nuovo genere di featrali bellezze non mai vedute l  su:. 
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_periore a quint° seppe inventare la feconda. dada , e• tutre 1 
dotte,nazioni-atitiche e. moderne . 	• 	 . 

Quand9 uno passa , diCe -Voltaire (a),' dal' Cinna al Po.. . 
lieuto-si trovi- in un, mondo affatto divers° • Grinteressanti Ca- 
tatteri di. 'Pool/no* e 	 41Sever6*, ed alcuni tratti ,i tentrezza 
e di generoiiti affatto 	 nova,ig 	song in realty bellezze di tale 
singolarita e di si particolare dilicatezzi , che sembrano di. un. . 

• mond° del tutto, divers() ,cla quell° , che ci si presenta nel Cid, 
nell' Orazio e nel Cinna: .11 Fontenelle .nella vita di Corndli© 
mostra di voter dare la-  preierenza al Polieuto.  supra tutte le 

/ altre tragedie di .quel .genio fecondo ; ma. io non pass° arren-
dermi pienamente - al suo 'sentiment° ; belittle ne rispetti, come 
di Clovere , 	I.' atitoriti . 	Se .11, .carattere di Paolina le 	toccan,te 
e tenero , quell° di potteuto the pur'-e V eroe del draft-ma 1  
non che comparire_ amabile ed interessar sempre , come. dovreb,  
.be , spesseyolte si reride spiacevole , --e sempre si fa guardare . 
senza impegno , con.  indifferenza 	e- freddezza ., Se- passionato 2  
nobile 6 - geferoso -6 Severo,'Felice comparisce di una tali vil- 

' to e tristizia, 	the ributtaL..gli occhi degli onesti spettatori . 	It 
cristianesimo, it cuf trionfo forma tutto .P oggetto della trage- . 

• dig , 	non. ottiene. dal.. cuore degli.  spettatori quegli affetti 'di ye- 
, nerazione .e di. amore , che- •si. dovrebbe acquistare ; 	Poheuto 
sembra piuttoSto trasportato da un fanatico 4elo , che animato. . 
dally spirito della vera.religiose ; Paolina,. nell'atto di conver- 

- tirsi alio, rostra fede ,. non pada' :come Illuminata 	di Dio , ma 
:come ';incitata dalla disperazione ; 	e 	la i  conversione del vile e 

. furbo politico Felice comparisce piuttosto ' un effetto di . legge- 
' iezza '-e d' inoostanza che un miracolo della grazia . It Polka= 
to 	in somrna', , tanto stimato - e .Piefirit° agli al tri 	dal Fonte- _ 
nelle, benche . coneenga alcune bellezze che vi ci' fa:nno ved 'ere 
it , gran CotjWio , rimpc pere p a Ink) 'giudizio 2  ' assai inferio- 

Tom. .11,, ' 	 . 	0 -0 	. . 
(4) 	Pref. stir Polyenre. .• 
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re ai capi di opera e .Celebrati pezzi dell' immortale suo:ge. 
Ili0. Lascio la R.odogiina , alb. quale confessa lo stesso Corne-
ll() di avere si 'particolare -tenerezza ,:che • le,cla,v6, net suo cuo-
re' sopra tutte le altre la preferenza 5  ed it cui atto ultimo e , 
'second° 1' univirsale sentiment° , it pitt patetico , plii terribile, 

* pia, teatrale che siasi mai veduto sulleeicenel, e tuttora passa 
per tin iniracolo dell'arte drammatica. Lascio l'Eraclio 1  di cur 
lo stesso poeta non_ si contenta mai abbastanza di commendare 
.1" intrettio e le situazioni . Lascio -it POrnpeo , in cui si leggo-
no  s.1 eloquenti parlate e si nobili scene . Lascio it Sertorio 1  
degno in 'varie parti della .grandezza minima+ Lascio altre sue 
tragedie-sommamente lodevoli , e degne del maggiori encamj 
pi.; singolari for pregi . Dir.° solamente in generale , che Cor. • 
nelio 	dee ' essere 	riguardato come uno .dei subliml genj chi 
vantar -  pos.sa la poesia , 	e che inerita la venerazione di tutti i • . 

. posteri , come 11 vero creatore •di un nuovo teatro . Egli fu il. 
prim° che:sapesse immaghiare piani, arditi ,.. e condurli a fine. 
con felicity ; mettere in sitnazioni imbarazzanti e citfiCili i suoi.  
eroi , i:tirarneli fuori can buona grazia senza stento e. disagio; 
presentare sulle scene variety, di soggetti ; .di caratteri , ed es- 
porn' eon..finezia. e -verity,: 	egli : fu il prim°. die maneggiasse.  
con pietto .dotnipio le umane paisioni , e le .facesse destramen- 
Ae service al nodo ed allo scioglimento del dram= ; egli le 
fece parlate . con forza e  con calore ; egli le present° con pen-
sieri nobili, e :generosi sentinienti ; egli nobilite ed abbelli is 
sua 'lingua -ancor rOzza ed informe i 	egli 	apporte alla tragedia 

1' eleVatezia e la •nobilta dello stile che 	le conviene ; egli, fece 
!entire sul teatfo una vera e soda eloquenia ; egli in somma 
-0 creo cli:,nuoVo ,l 	o 	ahnenb 	sotto nuova forma riprodusse la 
tragedia -.. Ma dove pia tisplende, e compariice in tutto it suo 
lume it gran Cornelio , e nei caratteri generosi ,, e pieni di una 
nobile alte

.
rigia , 	e nei .dialoghi politici , e di affari 	importanti . 

einha 2  444;1'401  Emilia 1 Corneliql. g-lompeo2  Sertorio e simi-. 
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• Ii 	persOnagii ,soStengono degnamente,,quel?lit guaggi9',' e queli4 
.ja.stitIlimita -di fens= e ,d1 oPerare , che at loco carattere pillt 
propriamente tonviensi. E per disdutere punti politici ed. affari 
di stato si 'potra.  trovare filosofo pki profondo , o pit eloquern-:' 
to oratore che, it poeta Cornelia? ,  QUalunque materia yogi* 
egli. trattare ; ' la sua elbquenza 6 sempre vittoriOsa e trionfan-. 
te: ogni sua ragione cOnchiude sl fortemente, the 'non pare 

• 

' 

.le si possa dare risposta , ed ogni risposta e sl giusta che . non 
ammette pill replica, edin qualunque _sito sospenderete la let- 

, -tura , sempre quell; persona 'che allora,parla vi sernbreth ave- 
re dal canto' suo Ia ragione -. Invano,' dice. it Dicilerov(a), 	il 
pia sottile ..c piet.p.rofondo lettore si provers, .chiudendo it li-
bto in qualunque delle situazioni diificili z  che sl frequenti s7in-; 
contrano "in. quelle , tragedie , di cercare .la risposta che dovri ' 
dare it poeta; i suoisforzi solainente serviranno,,aSargli amtni- ., rare e guardar ton rispetto, la fotza del ragionare e la profon- 
da penetrazione dell" acuta mente del grg4 Cornelia, ,e si ye- 
dra - costretto' a confes,sare, 	che' nessun 	poeta ha' posseduta la 

• 

: 
difficile arte del dialpgo drammatico con uguale 'Felicia': -E 	in 
scimma il teatro di Corne/io, malgrado• alcuni difetti .di lingua, 
di Stile e di- Versificazione , di che I" accusano. alcUni severi cri.-
tici , e una very ,scuola _della, pill Tina logica e della pill robu-,  • 
sta e soda eloquenza.. 	• 	, ..- 11. vasto genio.'del gran. Cornell° non si content& di crea- - c„,,,Zi ,edie  
,re la tragedia •francese ; ,volle arricchire it teatro di sua nazio- 
ne di ogni sorta di drammatiche composizioni. La cominedia 
eroica era dell' invenzione e del gusto degli Sgagnuoli ,-da lui 
stimati e stutliati ;. ed egli la. fece- gustare - ai suoi nazionali nel ' 

del  .Ccu-neli° • 

''' Don Sand° di Aragona e net Nicomede 5  ch' ei riguardava 
come uno dei. migliori suoi pczzi. Del gusto spagnuolo era pa-
rimente it dramma di macchine e di strepitosi cambiamcnti di 

• o o 2 

• (a) 	De Ia Poe. dram: 

   
  



292 	 BELL•E 	LETTERE- - 
scene, detto ,clagli •SpagnuoJi Coinmedion; ed egli*ycolle dime 
uno simile nell Andromeda,- the ottenne dai suoi FranceFi par-
ticolari applausi . Ma queste .sorildi componimenti non si for- 

_marono multi seguaci. ,:ne poterono avere, grande influenza sul . 
migliorannento del teatro frantese , e seriiirono.  solo a .commen- 
dazione dell' ingegno, di Cornelia ,, che., sapeva 	piegarsi 	felice- 
-mente a tante, forme diverse . 	Pitt utile pet teatro, 	e 'pill glo- 
rioso pel suo,notne e stato it suo. lavoro :nella commedia, che 
noi. Chiarniamo di carattere,- e it suo studio in questa parte dei _ 
poeti spagnuoli . ,, D'uopo e confessare , dice Fataire ai Fran-• 
91  cesi (q), the, not .dobbiamo alla Spagna la prima tpagedia 
yo_ toccante , e la prima commedia di carattere,,c.he abbiano ii- 
Oustrata la. Francia : . . . Questa ( IlBugiardo di Cornelio) 
„ non e che una traduzione ; 	ma a questa traduzione dobbia- 
,, nio probabilmente, it Jlloliere „ . 	Infatti dall".4mar'sin ia-
ber a quien , .e daila Verdad soipechosa; due commedie spa- 

_gnuole,, ha formato ieCornelio le due prime commedie fran-
cesi fscritte_ con regolarita , e le prime che abbiano meritato di 
.esser lette nei: tempi posteriori della coltva del .lor teatro . 	Il , 
suo tuoiardo .fece ,sentire ai Francesi il vero diletto della 	0 com- 
media fin allOra non conosciuto, e-senza basse e volgaii buffo-.. 
nerie 	riscosse cla loro tin colto riso , ,aisai ‘piii dolce .e .piacevo- , 
le che le plebee .e.squaccheraterisate delle farse I allot usitate , , 
e questa commedia, segulta.poi da un altra col titolo di SeguiM 
del Buglardo ,diede , it primo cominciamento della buona corn-
media francese ; venuta clop° a -twit' onore _nelle mani del Mo.-
liere . 'Ma la gran fama che 'acquistarono al Cornelio le eccel-- 

- lenti sue tragedie, appena lascia sentire le,lodi the gli merito 
la "con-media ; e I' onore di essere stato it padre dei teatro tra- 

_ gico . modeino 	basta a contentare 	1' ambizione 	del - poeta- laiit 
amante della ,gloria e dell'immortilia, senza entrare a pre- 
tendere il priMato nella commedia 1  il -quale* non si pie senza 

- 	(a) 	Pzif. au Menton. 	 • 
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. in 0Aizia contrastare al Molloy". Noi ci siamo trattenUti for- 
se soverchiamente nel..pariaredel gran Cornelia ; le ,grandi - ob- 

. bNgazioni che, secondo it miCr-giudizio , a 'lui 'dee.  prof:essare 4  
it teatro 5  1a poesia., 1' eloquen. 	za e ‘1' Urnana ra:gione,„ mi hail, 
no indotto a lasciar correre,  net sup elogio la,  penna 5  •e dare 
alla . sua -memoria •:questa ..leggiera ' prava 	della. nostra ' ricono- 

.. scenza. A fronte del Cornelia come ..potranno osare di comp,  
.rire 1. poeti .suoi coetanei 1. Chi conosce dei drammi del.Mai- 

.che la Sofonisba? e questa ancora appena -  e nota pi .ret pill 	 it 
che di nome . Del Rotrou non si canserva la memoria the pel 
suo Penceslao ;•6 .questo.2 	al-direl di Voltaire (a), 	non era 
che un imitaziatie dello .spagntiolo Francesco 	de Roxas. Di 

- tutte le tragedie di quel tempo solo la Marianna del Tristan, 
4,  presa da una ipagnuola. del :Calderon, conserve per alcuni an%  

ni la sua riputazione net teatro ; e questa stessa 	ora• disprez- 
zata dalla sna . critica e dal' boon; gusto,, come plena di gravi 

• difeta ..Torranaso Corneflo, atnroiratare e seguace ,:del fratello 
. e degli Spagntroli„ acquisto nonLoca lade calk Molte .dram- 
' 	• matiehe composizionl che • diede:  ana luce ; • ma. dl queste appe- 

• na-  it solo Conte ct.Essex , • c qualche ultra hanno conservata 
la lord riputazione . 11 nome , di. Pietro Cornelia Oscura tutti 
i poeti.della sua eta: quelle basse the-teore.  svaniscono alio splen-
dore di si, 'maestoso e raggiante lurninare . 

•,- Ma quando gia it gran c orneliO 0. -era acquistata una glo- 
ria immortals nel - teatro , si :leve un giovine poeta a• disputar- 
gli; gli allori , onde.  sl - giustamente coronava la; sua testa fecon.- 
da ; madre di tanti e si felici componitnenti . Quest' era it Cot- 

, 
, 

: 

Raici2ne . 

' '-lebre Racing ,'ail quale , fornito, di,  alto ingegno , di vivace im- 
maginatione,' di, anima sensibile, di tenera cuore , di gusto 

. 

' 	• finissimo., 	e versato nella !mum. dei .greci tragici , 	e di tutti 
i poeti e buoni scrittori. dell' autichiti ,' si presentava al camp.o .  
con quegli arnesi the potevano giustamente incutere timore al 

. 
. (a) 	Pref. alla Medea der C'oraelio . 
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rid".valoroso aiversario . Infatti appena Si. 	lascia— vedere ssuik:14:4,; . 	 ., tro , chiame a se 1' attenzione dei cold spettatori , ed oentro a. 

11  parte degli 	applausi , 	che a piene voci si. .accordavano al" vet;-: 
chicr corneli6 , tanto benemerito delle "tragIche scene . Corrte-' 
hio trove. un rozzo ed informe teitro , ed ebbe it generoso . 	• 

r cOraggio di atterrarlo , e fabbricarne una nuovo : Racine 'in.,  
•contro .gib, ii nuovo 	teatro•  formato' .da Cornello , e si Studio-
saggiamente di abbellirlo e di recargli nuovi ornamenti 4..e co-, 
si it Racine venne a perfezionare -1' opera, a _cui it Cornelia' 
aveva dato glorioso incominciarnento . Il.primo saggio, troppo 
aricor .inirnaturo , 	del drammatico suo senio: fu Aa rebaide, 
da lui composta nella giovatvile tua et4 ..Venne ppi L',//essan. . 
tiro, superiore di molto alla Tebaide , ed inferiore a tutte le 
,altre sue tragedie . Ma nell'Andromaca .si, spiege giala sensi- 
bil anima del Racine , e fete nel, pill bel lume spiccare le pas-,  

- sioni , di 4ndromaoa e. di Ermione. Chi non =np nella Be-. 
renice la fecon-da •tenerezza del cuore di Racine ,- che-seppe di 
un semplice congedo produrre tanti affetti, e - s1 varj sentimenti .. 

• da empiere i. einque,  atii dt una 	? 	Con quanta veriti 
e bellezza di. colori sono-  dipinti.-gli affetti *diversi 	dei 	per.o.: 
naggi del Bajaytte ? .11- Britannico ed it Mitridate ci, offrbnd 

ar 

i caratteri sviluppati CQII una. des•treiza e maestria , di. cui so-, 
la tembra- capace la dilicata penna del Racine. Ma dove pif 
si vede ii fino gusto , il, pateticO'-cuote ,ed .i -tragicogenio di -- 
,quel poem e nella Fedrct , nelqfigenia e nell'Atalla . 11 Pru- 
rnoy (a). e tutti 	i gfecisti cercano molte ragioni , .onde.  dare . 
alle traiedie originali di: Eur,ipide , 1' ippol4o.  1 	e. 1' /figenia, 

'Una pienissima preferenza sopra le belle • copies, che ne ha ri-
cavate 11 Racine: ii giovine Racine (b) all'incontr6, chiamande 
ad esame le une 	e 'le,' altre , ha fatto trionfare , come ii 'rue ' 
ben creilere , it lavoro di suo padre sopra *quell° del greCo poe- 

' 	fa .., Io non posso qul discendere ad un minato e distinto pa- 
(a) 	Tiliat. tics Greci. 	 ' (k) 	Acad. tip baser. torn. XI. 
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ratii:t2i,. di questi celebrati capi d'opera dei teatti antico e mo-.
' 	derno ; ,clird bend che se la semplieita e' .la natura meglio si ..... 

vellono. nelle greche tragedie , 	la ,convenienza,. it decoro ,) la': 
finezza degli affetti , la varied e' P` energia delle passioni supp-.:  
rano di gran lunga nelle. francesi :‘, e credo the - le persone di. 
gusto , ancor, confessando i 	difetti delle tragedie francesi , sit 
piegheranno pia facilmente al. giudizio; benche saspetto , del 

- giovine Racine che alle studiate decisioni degli .eruditi greci-
sti . I tragici greci ;viddero_ soltanto it cuor umano cogli occhi 
naturali senz' alai naelzi dell' ate. .RacinC 1' esamind atienta- 

, 	mente ,coll'ajuio di finissimi micrascopj, e vi scopri milk pro.", 
fondi segreti e milli pieghe. nascoste 1  ove non pate penetrare 

. la semplice vista dei Greci 't 	sembra che 	P amore -gesso siasi 
compiaciuto di dargli le,piaffine e dilicate lezioni dell' anato-
mia 7clel cuore umano-. E questo , a rnio/giudizio , e. it pregio,  
caratteristico delle tragedie _ del Racine: ..La passione ..e P affet- 
to , 	iL patetico t4,3i tenero clistinguOtio .singolarmente ,i1 Ra- 

. eine dagli .altri tragici ., Questa dote del .Racine, 'da se sola 
pregeirolissima i 	ogni poeta , ma particolarrpente nei tragici, 
si rende assai ,piet stimabile per la coltura , eleganza • e corre-
zfone 

 
-dello stile , e per la dolcezza ed armonia della versificar 

- zone che P accompagna ,  e le accresce nuove bellezie . Il su9 
stile e alto e sublime, senza*. gonfiezza ne • affettazione , c seri.; 

4. za it mescolatnento :di espressioni comiche e . basse , ed ancor 
nelle jrnrnagini pia comuni e nei pia piccioli sminuzzamenti 
conserva tutta la, tragica grandezza e - nobilta. La sua diligenza 
ed esattezza gli tiene sempre nelle mani la:lima , e gli fa sem; 

' pre pia pulire o ripulire i suoi versi . Jo non so approvare la 
- soverchia dilicatezza 'di ' d' .4lembert. e' di 	altri Francesi, che • . 	.- 
' trovano la continua esattezza ed eleganza del Raciiier un po' 

pesante 	e .nojosa per la sua'uhiformita , 	e yoglioz-zo .in Jul ri- 
prendere la monotonia della per fe.lione 'Ca). Anzi all'opposto 

(a) 	,Malang. torn. V. Rea. sur la Pols. 	 . 	, 
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sono talthente invaghito della sin, correzione. e .teriita „ CY-i-mii • 
lo' mi- spiace - eh' ei si permetta 	alcune 	traieuratezze ; 	e nou 
istudj sedipre , eon pih diligenza di attenersi rigorosamente afia 

• ripresa -monotonic .. 4rnaud nel discorso prelimiftare al Conte 
di Corninges fa una minuta' critica di alum' dei migliori versi 
dell' ilta lia• di RaCitze ,,'e • cita un modern° gratrimatico , che 
ice aveva .formata un .altra pih lunga delta Berenice .' . E certo„. ' 

" 

' 

senza 	fermarci nelle troppo.' picciole 	osservazioni 	di iirrtaucl, 
non' potremo not accusarlo di .non avere ,fuggito abbastania I 
difetti' ran:to comuni 	ai Francesi .deile 	inopportune antitesi e 	. 
delle continue metafore ? 	Voltaire 'nei cornmentarj .di - ,Corne-, 
lio , che.  seinbrano fatti da •lui per lodare if Racine a confron. 
todel suo a-utOre ", dice che Radne nOti. mai de-el:ma , non .mai 
si perde - in .freddi concerti- d giuochi di spirit° , non mil pro- 
rompe in massime e sentenze. distaccate ;. nia fa sempre parla-- • .  
re le passioni , 	e vuole far conOtcere ii carattere- dee interlo-'• 
cutori , non lo -spirit© del poeta . /0 confeiso che questi difetti 
sono 	mai, :Ineno frequenti' izi -Racine, 	non' sol ,che in Corne- 
ll° .,. ma che in[tutti sli.  . alai francesi .: ma non.  avrebbe •nondi-
meno, poturo ii Racine renderli anc-ora pih-rari- con vantaggio, 
anzi: che 'con -discapito -delle sue tragedie? Sono del iingtiaggio 
della passione i puerili concerti dell'" amante Pirro 	all' afflitia 
ed ingustiata Ahdromaca (a)? .  ..lianienno-  ne , accorato per l'im-. 
minente sagri1zio della propria figliuo.la,. dee eel-Care ' il.- lonta-. h 
no contrappasto di far'tacere i "liana, e partare gli dei , .e 
dire a sua figlia , 	the faccia arras's' ire: gli dei ,-che 17-  han con. 
dannata? Tito, appassionaro per la parienza di 13ereflioe , pu6 • . 
trattenersi,a ripassare le antiehe- 4-nemorie dellae storia romani? 
:eincirOmaca apostrofando le • mura • di Troja ;. Ifigenia spiegaa. 
do poinposamente r titoli della sua grandezza nell' atto di al:I . , 	— 

' l'indonarsi al- sagrifizio , 	hanno pill del declamatorio 	che -  del • 

'fa) 	Atr. i. 	Sc. IV. 
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-g \4co. L? espressione -di "Irbate parlando della morte. di 1112
.tridati, 

. 	.,. 	 . 	. 
. . 	Mai: la mart fuit ,encore sa grand' ante trompee ;', 	• 
. 	 . 

.icl 11 verso tanto criticato 	di, Tetamene 'nella, Fedra' narrando 
la morte 	dell' infelice Ippolito 3- 

I fe• flat , qui 1' apporta , recule epou0anti . 	.  

sono hIsi pensieri e goniEe espressioni , poco,convenienti AI 
dilicarezia ed alla verita di Radize. 	E tutto 'prova che• Raci-
ne potea mettere ancor pia studio nell'.eleganzae nella: perie-
zione , senza timore di annojare per la monotoriia, ed uniformi., 

' tA,.. Ma questi difetti,  sono assai rari in lehtine , e 	non. gli 'tot. 
gono il vanto di es5ere ,i1 pia colto , it piii elegante ed it pi4 
corlietto poeta ; sono leggiere, maechie the. solo rilevansi per 14 
stessa beliezza e perfezione, delle sue opere : i piccioli nei non 
Si notano nei volti .comuni , solo offendono •nejle dilicate• sem-
bianze . I .difetti pia riprensibili ' in Racine .sono !'amore intern,  
pestivo , the si fiammischid inopportunamente in 	tutti gli atti 	, 
dei suoi eroi , e 14 duplicita,degl' interessi ; the non serve the 
a distrarre e. snervare it principa.le , .e raffreddare 	1.1 calore del- 
le passioni ..,St possono presentare oggetti pi.a ridicoli 	e 	scent- 
venevoli .che_ Alessandro ,. Poro„ IVIividate e 2Verone , occu- .- A. pad in discors: 	morosi , ed attenti a cercare soltanto in euite 
le azioni pia gravi e pia importanti ,..,di piacere agli .occhi .delle 
for belle 	e cli 'sfogare la puerile e rabbiosa for gelosia? Quan. 
to 6 picciolo Tito nella Berenice, pensando ad uccidersi per non 
poter soffrire lnassenza ,della sua bella ?, E. gli amori, di dntioca 
non si sentono dagli spettatori coil tanta indifferenza, 	on quaw. 
ta gli ascoltava Berenice? Quanta e fredio e nocivo all' irate= 
resse del dramma Pinverisimile arnore d' Ippolito. e di 4-icia 

Toni. II. 	 P P A 	. 	 . 
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,nella Fedra! E che imports a not degli amori di Erifit 5 e 
degl' infami suoi raggiri nell' Ifigenia? Questi amori 	e, questa 
moltiplicita d' interessi erano del gusto di quel secolo : 	ma Rap-al 
cine , che a profondamente conosceva it vero spirit() della tra-
gedia , non doveva accomodarsi ai comuni pregiudiz) , ma eri- 
gersi a legislatore del .  suo e di tutti i secoli , 	e• darci tragedie 
perfette , 	degne della giustezza del fino suo gusto . 	L' 4talia 
va esente da questt difetti ; e sostenuta soltanto dai funesti ti- 
mori di una crudele e fiera reini, 	e da altri nuovi, caratteri „ 
delle sublimi espressioni della Scrittura, .da un nol5ile stile, da 
una correttissima versificazione, e da alcune interessanti e grafi-, 
diose situazioni , forma una tragedia che , al dire di Voltaire c . 	. 
di' molti altri critici , 	e di tutte le antiche,  e 	moderne quella 
che pia si accosta alla perfezione ,che it teatro richiede . Mol- 

- ti critici francesi hanno impiegata la •sottigliezza del loro inge-
gno in formare dotti paragoni di Cornelio e di Racine*; i due , 
maestri del moderno teatro meritano bene di essere intimamen-
te conosciuti non solo dai loro nazionali , ma eziandio da tutti 
i poeti e da tutte 'le colte persone_ di altre nazioni . 	Noi non 
possiamo discendere a minuti paragoni ; e diremo soltanto che 
Racine 6- 	pia 	regolare ed esatto nella condotta del dra.mma , 
e molto pia elegante e limato nello stile e nella versificazione; 
ma Cornelio e stato ii primo , 	e questo solo serve di legitti- 
ma 	scu-sa ai riccieli.  suoi difetti ,, ed 	accresce notabilmente 	i 
pregi delle molte ed eccellenti sue virtu ; Cornelio e pia gran. 
de ed •eroico ; Racine. ,pia pareticq e tenero ; Cornelio solleva 
gli _animi ali'ammirazione de'suoi eroi ; Racine interessa i cuo-
ri nei•loro affetti e nelle loro passioni ; Cornelig ha pia vasti- 
ta di mente e pia forza .d' ingegno ; 	Racine pia. giustezza di 
Spirito e pia finezza di gusto ; Cornelio pud in :qualche modo 
chiamarsi r owio del moderno teatro.; R.ocine n' e con tutta 
Verita. ii 	Virgilio ; 	e 	1' uno e 1' altro debbono essere 	attenta- 

. rnente itudiati da 	chi voglia fare progressi nella drammatica . 
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... 	to studio del greco teatro infuse nell' animo del Racine Coac4i4 

tale amore delle greche composizioni , che non si contente di del Racine, . 

*Ilasportare al francese altune tragedie 5  Ma voile provarsi altre-
si' ad arricchirlo di una commedia. La lettura delle Vespe: di 
4ristofane piccando it suo gusto, lo mosse a comporre la coin- 
media Dei Litiganti; 	e s' egli era.  stato felice ne10 imitazione 
delle greche tragedie , non gode minore fortuna nel rivolgersi 
alla commedia : firistofane pore in qualche modo piii che Eu- 
ripide compiacersi di essere venuto nelle sue mani • 	Che pro- 
digiosa pieghevolezza di genio • drammatico non mostra it Raci-
ne paisando si agiatamente dall'ilndrorna ca ai Litiganti! Quali 
eccellenti capi di opera non avrebbe egli dati scrivendo corn-' 
medie patetiche sul gusto di Menandro e di Terenzio," dove 
lo portava it suo genio , 	se 	tanto seppe abbellire le burlevoli 
invenzioni di dristofane, 	che poco si confacevano all' innata. 
sua 	sensibility !.. 	. 

Ma la gloria della eomica poesia non apparteneva al Cor. 
nelio , ne al Racine , ne ad alcun altro , tutta era intieramen-
te dovuta al Motiere. Le assurde ridicolaggini dell() Scarrimuc, 
cia e -degli alai.. comici caratteri clegr Italiani , le sregolate in= 
venzioni degli "Spagnuoli , 	ed alcune 	scipite 	 farse • degli stessi 

1  174 loliere ‘. 

Francesi occupavano it teatro , avvezzO giA, a sentire l'Orazio , 
il Cinna , it Polieuto 	e i capi cr opera " della tragica poesia, . 
Il Bugiardo di CorneliO era r unica commedia di carattere che 
si fosse veduta sulle scene francesi . Venne allorkil Moliere sul 
teatro , 	e versato nella lettura non 	solo dei comici 	antichi 	e 
moderni , 	ma der poeti e dei migliori scrittori dell' antichiti. 
e' fornito clang' natura di un singolare talent() per conoscere it 
ridicolo degli uomini ,c 	per presentario finamente 	agli spetta.‘, 
tori , cambid it gusto del Comic() teatro , -e fece sentire iL ve-
ro piacere di una buonacommedia. I bizzarri accidenti, i corn-
plicati intrecci .1  i grossolani scherzi e le 4gnobili farse..cedetie- 

P P 2 
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Grp Al poste .alle 	naturali e-  yeriiimili situazioni, 	all' ingegnoso 
dialogo , ai ben formati caratteri l  ai graziosi‘e dilicati giuochi 1  
alle dilettevoli ;lezioni di morale e di boon sense 1  (d alla MT" 
ce ed utile filosofia . It Bret, nelle annotazioni al Gentiluorno 
,it-tadino 1  -osserva „she i .Francesi non halm() una buena corn-

media , tolto il Op° d'opera , della Metroinania 1  the non deb- 
ba qualche cosa al Moliere. Egli 	6 	it vero patlre_del teatro 
comic° Modern° , come Cornelia e Racine to sono con tanta 
loro gloria ,del tragico.; 	ed 	egli solo ha recato alla commedia 
quell'onore e vantaggio, che,i due pia illustri drammatici suoi 
coetanei apportavano apa tragedia , 41garotti (a) diCe che 
Illoliere 'e tanto al di sopro, di Terenzlo e di Plant°, quanta 
Cornelio e al,Cli.sotto di Sofocle e di.Euripide . Temo , che 
quel leggiadie scrittore nel formate tal paragone , siasi, lasciato 
sondurre Piii presto dall' ,amore .di un anatesi , 	die da un-. at- 
tento esame degli antichi.  e* moderrii drammatici . Non si, dee, 
ne si-  pub deciclere di leggieri 	che .Cornello .sia 4esta'to inferio- 
re ai greci poeti , ai quali certo in molte. parti e di gran tun- 
ga superiore ; 	ma . si 	puce e si: deve accordate• senza esitazione 
al iWoliere la ,preferenza supra gli antichi comici 	del Lazio e 

_ della Grecia , e rdare alle sue, cOmmedie il pirimatordi onore so- 
pra quante ne aveva prodotte la dotta antichita , 	a ,noi note , 
e quante nei tempi posteriori si sono formate 	sul loro esem- 
pio ., La finezza del- suo comico gusto tocca it ridicolo in quel-
le circostanze appunto , the sono le pia adattate a farlo sen- 
tire al - popolo spettatore , 	e, nelle 	quail, facilmente si asconde 
ai sensi men .delicati di altri poeti . 	La fecondita del suo comi- 
co 'genic) produce plant yasti, nuovi e diversi, e di conduce con 
arte e con regolarita . 	Egli sa mettere i suoi personaggi in si- 
tuazioni opportune a fare spiccar i lore caratteri , ed a 

con attenta la curiosity di chi li guarda , 	e sa poi cavarli con na- 
turalezza e facility. I caratteri sono originali , estremamente Ya- 

w 	Peasiczi . 
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4. e tutti dipinti con vivezza di colori e con verita, di disegno: 

Lz
i risaltano singolarmente Certi tratti espressivi , vlvaci e ford, 

ove una risposta , un Verso , una parola vi danno pia chiara >: 
verace idea del.  costume e del carattere degli uomini , che non 
i lunghi trattati e le sottili dissertazioni dei filosofi ; e le coma 
medie del Moliere possono riguardarsi come la pia:ricca gal- . 
leria di vivi e veri ritratti, o come un intiero corso , per dir 
cosi ; di etica sperimentale, I suoi sali song graziosi 4,d urba-
ni , e rare volte discendono alle bassezze ed alle trivialia ; le 
sentenze giuste ed adattate alle ' circostanze, 	senza la menoma 

" ombra di affettazione e di pedanteria . R:cia che 1  a mio giudi,,--- 
zio , 	ha singolarmente contribuito a dar m'aggiore celebrity al 
suo note , i lepidi soli e le sode sentenze vengono sposte con 
tale nettezza 1  acutezza e verita, che facilmente fanno impressioe 
Ile negli animi ,degli:ascoltanti , 	e si ritengonp 	a -mente , e, si,  
presentano spesso per ripo,rtarsi in una conveniente e felice ape 
plicazione . 	Moliere in somma si 	mostra nelle' commedie ttno 

• dei pia grandi e. felici genj 	che abbiano -illustrato 	it teatro' e - 
. la poesia . Ma nondimeno non dovri dirsi percio , che le coin- 
medic del 1VIoliere sieno pervenute ', come ••pretendono alcuni 
Francesi , 	all' ultima perfezione che it 'teatro comico richiede, 
e che sia" 	una stolta temerity ii 	Volervi ritrovare alCuni difetti, 
che Si possono e si debbono schivare dai nostri comici . lo tra- 
lascio Lo Stordito 1  La Principessa di Elide, 	ed altre cord- 	. 
medie prese 	dagl' Italiani 	e 	dagli Spagnuoli' ; 	lascio it Pour- . 
ceaugnac; le Furberie di Seafpino ed altre Erse, fatte dal .1110- 
liere unicarnente per contentare it gusto del popolo , 	e pren.:. 
dendo soltantd. ad  esaMinare La Scuola 'dei, mariti , La Scuo-
la delle donne , L'ilvaro', II Claw/in o gentiluomo, e le stes-
se cornmedie riConosciute pei capi d',opera del teatro , Il Ili, 
santropo ," II Tartufro e ,.Le Donne Saccenti, 	vi troveremo 
certamente alcuni difetti , che una pia attenta,lirna avrebbe for- 
se levati , se it poeta, 	avesse potuto kylicarla . 	Certi aciLienti 

   
  



• 

502 	BELLE LETTERE 
nati dal -  parlare uno da 	se credendosi solo , 	e molia pill dal 
formare opportune risposte ad altro che parla senza essere in ...is teso ; i pezzi di dialogo colle =proposte e risposte interrotte e 
simmetriche , composte dallo stesso numero e:dallo stesso giro 
di parole , e spesso ancora dalfe stesse 'parole ; i pugni ,- gli ur- 
ti 	e le botte ; miseri avanzi delle farse allor usitate , non .pos. 
sono piacere a chi ,finamente-sa gustare i veri diletti della buo. 
na commedia , II doversi fondare turd grintrecci in uno o pick 
matrimonj produce moire scene poco 	necessarit al 	principale 
oggetto del dramma ; e queste , per .quanto sieno ingegnose e 
comiche, non possono piacere ad un 'colt° spettatore, LI qua-
le sempre ad event= fe.slinat., secondo it consiglio di Ora- 
do (a), e non arna distrarsi in altriclivertimenti . Nel famo. 
so  Tarte° , quando r animo k pieno di sdegno contro Tar-
te.° ed Orgone , e di compassione per Marianna, quanto non 
riesce 	fredda la scena .quarta dell' atto secondo 	fra Valerio, 
Atarianna. e Dorinnci che in altre circostanze potrebbe essere 
naturale e 	piacevole ? Gli scioglimenti sono forse troppo rigor 
rosamente accusati 	dai critici-  francesi ; 	ma alcuni 	certo 	non 
fanno molto onore al fecondo ingegno di Moliere. 	Qual Piet 
piacevole commedia del Cittadinb gentilaomo, se avesse uno 
scioglimento pit). verisimile c naturale l 	Per quanto it Bret ed 
alcuni-  altri cerchino di difendere lo -sCioglimento del Tartuffo, 
id• non credo che. siaci verun intendente 	spettatore , 	cui 	non ; 
riesCa ina_spettato ed inverisimile . 	La 	morality- non 	e 	sempre 
messa in-  quel lume , che possa far tacere le giuste -critiche dei 
rigorosi censori, e formare della conimedia cid ch"ella dovreb- 

, be pur 	essere,. la maestra .della 	vita e la regol'a dei costutni . 
11 fenelon (1), it 	(pale non era di austero umore , ne. di ri-• 
gida ed indiscreta filosofia , pure acconsente aile accuse che fin 
d'.allora molte persone "di spirit() facevano al Moliere, di da- 
re 
	 ,. 

un aria graziosa e piacevole al vizio , ed un austeritA ridi- 
'(ar Ep.- ad Pis. • 	 (4) 	Lem. sur P EJog. etc. 

ti 
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cola ed odiosa alia virtu . Io non vedo come-  poisa rjprendersi 
in queita parte it Tartu fro , 	dove 	si 	amabile e rispettabile si 

"-presenta in bocca di Cleante la Nina , si abbominevole it 	vi-
zio nella persona di Tartufro . Nella Scuola dei mariti e nel-
la Scuola delle donne , ed in alatni tratti di altre commedie 
qua.. e la potra pia giustamente accusarsi it Moliere di non ave-
re scelte -quelle circostanze , nelle quail pia chiara e pia deci-
sa si sarebbe veduta la buona.moralita . Non diro •con Rous-
seau' (a) , che, Moliere abbia .voluto net Misantropo render 

• ridicola la virtu ; ma dirt bensi che it suo Misantropo e trop-
po onesto, ragionevole e puliro, per doversi prendere qual sog- 
getto di dileggiamento 	e :derisionec. Non so come penseranno 
altri in questa parte ; 	a.  me ceito; leggendo it Misantropo , 
di tutti i suoi personaggi Alceite pare ii pia probo ed onesto; 
e benche in alcune cirCostanze si renda alquanto 	odioso e HI 
dicolo per soverchia asprezza e misantropia; mi si presenta non.. 
dimeno in tutta- la commedia .assai pia stimabile ,degli Oronti, 
dei C'.Iitandri , 	delle •iirsinoe e delle Celimene , 	i 	quail sono 
descritti di tai Caratteri , che non debbono rendere motto arna-
bile 1'. unpnita . La critica del sonetto e fatta con. una ptilitez-
za , che non puO conVenire ad un misantropo ; e gli eccellenti 
versi ch'ei dice con tanta sensatezza.contro it vizios.o stile, mi 
sono us' corrivenso bastevole , onde perdonare senza difficolta 
le stravaganze del suo umore bisbetico ;, e se 	poi 	quella sua 
critica, degna a mio giudizio di sotnma lode , gli crea un ac-
fare criminate , non ha egli pia , giusto diritto di odiare gli uo- 
mini , che questi 	di burlare la sui inflessibile sincerita ? 	Non 

' per- questo yoga contrastare al.  ilisantropo it 	ben meritato 
vanto di essere it capo d' opera della comica 	poesia i conosco 

' bene che questa , Il Tartujfo e Le Donne' saecenti , sono .ft 
migliori frutti 	che abbia finora prodotti i1 teatro comic°.  Ma 
questi ed altri pochi Mali delle commedie di Moliere prova- 

(a) 	Lettr. a Monsieur d' Afeinbert. 	 • 	, 
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no.  ,soltanto ,the it teatro cornice* era stato fin allora id un ta- 
le disottline , ,che nonbasto. a .liberarnelo ' tutra 	l'operg 	di 	si 
gran maestro ; i  provano che Moliere era uomo , e non poteiki.°' 
peril ,produrTe  composizioni affatto perfette ; -provano che ion 
ogni tratto di tali commedi 	si 	dee 	prendere 	per inviolabile 
legge del comico teatro ; ma i molti e • singolarissimi pregi tro- 
vati finora., coil' esperienza di tanti anni , 	inimitabili , ci fan:- 
no vedere nel Molierepn genio singolare , un uomo impareg- _ 
giabile , urr autore nel suo ,genere , unico , troppo superiore a 
quanti -in quella, carriera l'avevano preceduto , ,ed .a quanti Po- 
steriorrnente l'hannO seguito, 	perch& 	possa nessano - ardire di 
metterglisi a sonfronto .1  e :di-: venire .con *lai a , coppetenza. 

175 
rn Altri draina. 

'Ed ecco in qual .guisi ,ictille mani di Cornell° , di Racine , 	- 
tici francesi. e  di Moliere. usci un 11110Y0.- Oatsrb nella tragedia e nella com-

media , it quake pert} clop la morte, dei:suoi creatori non, eb-, 
be accrescirilenti 	che" fossero- corrisponclenti 	a s1 gloriosf-prin- 
cipj , anzi-  venue in. gran  decadenza senza potersi tenere nello 
stesso grado , di onore . La commedia 	ebbe A 	Regn_arcl .  e 	il 
Destouches.  , 	che valsero a sostenere- alquantO ii 	suo decor° ; 
singolarmente II G'iuocatore 	e 	11 ieiratario 	universale 	del 
Regnard, e del Destouches 11 Glorioso e II Filosofo marita- , 	,   
to potevano sentirsi con piacere ancora dopo essersi ayvezzato 
_1' orecchio francese alle composizioni, del' ./V.ito/iere . Piklangui-: 
va la scena 	tragica., 	ciebolmente 	animata da 	la Fosse ,e 	dal 
Cawistron, 	e da  qualche  altro 	simile 	che ottennero 	allora 

_ qualche nome ; ma .che or, piu non vedonsi co.niparire sul tea-- 
tro . L' Ines di Castro 4i la .Mothe e 	I.' unica tragedia , 	che 
siasi 	sostenuta, con °flora sin();  ai 	nostri 	di . 	(2,gesra 	trageslia,,, 
tuttoCht ben lontana da quel fuoco e calore di stile , da quel- 

. la forte e viva espressione l• da quella versificazione e da (wet- 
. le pennellate , 	che 	distinguono le _buone tragedie 	di Cornelia 

.e .di Racine dalla folla dei compenimenti cirammatici dei Toro 

coetanei 9  e nondimeno 'si toccante per molte espressioni di sen- 
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timentc3 	semplici e vere , per le interessanti situazioni 3.. e per 
la tragica,compassione -pprtata al pits alto 'grad° senza 	mesco- 

-Lanza alcuna di  quill' orrore , che rende crudele e penoso tale 
sentiment° , come riflette d5..ellembert (a) , che a Tagione vie-. 
ne stimata per una delle pill interessanti tragedie che sieno sal 
teatro . 	S 	- 	 -  

Piet nome tragico e maggiore celebrity si- 6 lacquisiato net- 
la tragedia it Crebillon, ii qual e -riguardato dai Francesi co- 

v.. 
crebilloa . 

. me• it terzo poeta, tragico del' moderno reatro -, e' da mold an-
cora 6 messo al livello dei'Corizelj e dei Racine. Il principa-
le suo merito 6 di avere richiamato ,sulle scene il teriore ,,che' 
tanta parte ,dee avere nella tragedia .' Alcune sue -situazioni ter-
ribili commuovono altatnente 1' animo degli spettatori , e senza . 
toccarlo coi soavi affetti ,di una tenera compasiione , lo tengono 
attento e sollecito , in continua agitazione e "perplessita . Quin.- 
to riesce- pill patetica la situazione 	di Oreste nell'Elettra 	di 
Crebillon., 'che in quells •di Solocle? -Tide° difensore di Egi- 
..sto, 	ed, amante.• di sua figliuola , 	si 	riconosce 	per Oreste , 	e 
si 	vede impegnato ad abbandOnare la cara Ifianassa e ad tic- 
cidere,  it no padre . 'Semiram'icle , presa d' amore e d'ammira-
zione per IVinia;-.10 riconosce poi pel suo figlio , ch7e11a dee 
sagrificare alla sua ambizione e sicurezza . Tieste nelPatto che 
esulta 	di ccinsolazione 	e 	di gioja per avere 	riacquistato 	it 	fi- 
gliuolo , ch' ei credeva gia' morto da molto tempo , e riconci-
liatOsi, if (ratello-, suo irreconciliabile nemico , Si vede- presen- 
'tare dall' inumano fratello la coppi piena del sangue di silo fi- 
glio . Queste ed aftre terribili situazioni nelle tragedie del ere. 
billon, ed alcuni tratti "espressivi e forti 1, che Toro accrescono 
robusteiza e 	vigtire , hanno guadagnato it name di tragic°,  at 

. 

Crebillon ,, ed channo, presso •alcuni innalzate , al' ruolo di classic • 
che le sue tragedie. May, a dire, il ver4 io non so nondimeno . 

. Tom. IL 	 q q 
. (a) 	Eloge do /a Mothe . 	 , 	 • 
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trovare gran diletto nella letiura di -tali- composizioni , fie pos-
so-  indurmi, a levarne rautore a quell' alto grado di onoie, in 
cui da quasi ttutti cotnunemente vien collocato . I suoi eroi nonce 
rrii sa-nno interessare gran fatto 	e 'ancor, quando si trovano in 
situazioni che impegnano P attentione , non parlano in guisa 
da muovere nel mio 	cuore 	molt° interesse : 	mancano quelle 
dilicate piegatittre , quei fini -4e sottili. giri-, Odle pulite manie-
re , onde Cornelia e Racine rendono -amabile la stessa fierez- -- 
za , 	1' alterigia , 	e direi -quasi la-  crudeltA , 	e sanno nobilitare, 
in qualche • modo i timori., ' gli umili affetti 	e 	le basse passio- . 
iii . Egli non ci presenta caratteri grandi-o soavi, che destino 
ammirazione od amore; 	quasi Htutti-  son() fieri , vendieativi e 

- crudeli die muovono Podio , 'l'abbominazione e .1' orrore : spa- 
de 5  pugnali , vendette , castighi , morti , 	assassinj sono le lax- 
magini che .da per 	tutto ci si .presentano . 	//rsamq nel Ra- 
damisto ha del- nobile ed onbrato-; 	ma la sua parte non dee 
chiamare a se particolare attenzione . Ninia nella Semiramick 
vuol essere- grande ed eroico 5 	ma non e risoluto abbastanza . 
Quelle barbare ed inumane massime di Vendetta. e di empiet4 
proferite senza raddolcimento o moderazione, mi fanno ribrez-
zo ed orrore : quei superbi ,ed altierk sentimenti , .spiegati con 
si poco riguardo , tni sembrano piuttosto gon-fie rodomontate che 
tratti sublimi . La galanteria 	e r amore stanno pur male sulla 
penna del Crebillon'; ed egli inopportunamente li vuole mette- -  
re da per 	tutto -. 1 piani delle sue - tragedie sono troppo

. 
 ingom- 

brati 
 	 ,.. 

brati , caricati e. confusi-,...Pesposizione riesce sernpre imbaraz- 
2ata ed oscura , 'e spesso pecca -,per trattenerci in racconti di 
fatti 	non necessarj . 	Lo stile e fi'cluro 	e' scorrettot; tratti 	decla- 
matorj , sentenze distaccate ed inopportune, espressioni or gon-,  
fie ed or basse 5 	imrnagini vaghe e poco ,significanti , versi.di- __ 
sarmonici 	6 duri fanno al' Mio gusto svanire in gran parte le 
tragiche bellezze delle 	composizioni 4i Crebilion 	che, :vestite 
con- pia nobilia. e 	finezza di gusto, potrebbono rilevatatrxente 
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splccare , 	e fare sul teatro luminosa comparsa ; 	ed io non so-  
riconclscere nelle tragedie di Crebillon opere classiche e magi- 
tfali , 	benche lodi e rispetti qell'.autore un gall* tragico ed 

originale . 	- 	, 	 * 	- 
11 maggior merit° 	di Crebillon pel teatro 1 /4.e di avere de- 	vogi7re. 

stato Voltaire ad illustrarlo : Se noi, dobbiamo credere alla spon- 
- tanea confessicoe dello stesso Voltaire (a), it Crebillon coi 
suoi pezzi di Radamisto -e di Elettra fil il primo die gl'ispi- 
re 1.' ardore di .entrare-  in quella_, carriera ; 	e 	di cid infatti 	le 
stesse sue tragedie ci posSono far fede:. 	L' Oreste di Voltaire 
'abbandona giustamente-nell' udcisione della madre l'Elettra di .  
Sofocle,4ch' era stata in tutto ii resto it suo esemplare , e se.: 
gue -in grb.n parte .quella del Crebillon. La Semircitnicle di Vol-
taire 11.9. ritenuti -tanti tratti di quella di Crebillon,'.che chia- 
ramente fa vedere la silo, ,origine . 	Dal Catilina 	e dall' iltreo 
,di Crebillon sono prodotti it Catilina e i -Pelopidi di,Voltq-
re . E generalmente :1" am-ore del forte e del, terribile , che_ for- 
ma il: bello , 	ed - e 	come 	caratteristico delle 	tragedie di Vat. 
faire , 6 preso da quelle di -Crebillors.. Ma le belltzze della co- 

pia superino di gran ,l.unga quelle -dell'. originale ; 	ed 	il Vol= 
taire ha avuto la 	thaestrevel arte di ritrarre - le gradevOli 	for- 
me 

  
del Crebillon senza copiarne .le sconce ...11 suo rerrote_ non 

e 'orribile e fiero , ma viene accompainato 4a quella, tenerez-_ 
za-:e .compassione.che :basta a senderlo interessanse c patetico. 
I suoi eroi non-  sono di una -barbarie „ed inum'anita che ribut-
ti , ma ( tolto il,Ma6metto , di cui poi ,ragioneremo 'distinta.- 
'Dente ) hanno. la nobilta e la. grandezza. „ che !pasta a 	conci- 
liarsi 1' amdro ed il rispetto ; 'la _..fierezza 	stessa 	e 	la crudelt4 
non si rnostra. in tratti abbominevoli 	e odiosi-, 	ne si esprime 
in detestabili massime , 	ma si tiene coperta con moderate es- 
pressioni 1  e si fa vedere in azioni *elate con qualche apparen- 
. 	 _ 	 '7 q 	2.  

, 	(a) 	Disc. pre. a l'Alzire. 
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za di ragionevolezza 	e 	di oneita ; 	e Voltaire, 	eccitato dant' 
csernpio di Crebillon ad.entrare nella tragica s  carriera", csi apri 
un altra via non battuta ,,dalla.sua guida , the molto pih drif 
tamente potea' menarlo alla • sospirata meta . ivia Crebillon non 
era un competitore abbastanzx degno di Voltaire ; e Voltaire 
non si stimo molto onorato col superarlo , ma, voile venire a 
concorrenza del tragic() primato coi due '.principi Vella  trage- 

• dia 2  Corne lip 	e 	Racine . 	Egli non pot& sollevarsi all' eroicita • • 
ed .altezza del Cornctrio ; egli non seppe tOccare i_ dilicatitasti 
•delle-  passioni calla .,rnano maestra del Racine.; 'ma trove non- 
dime.no nuove maniere,- oxide •vie pill abbellire ii tiagicO 	tea,,, 
it.° . 	Si studio di levare fredde scene fra 	I: confidenti, 	di ri- 
sparmiare lunglli r.aeConti , e di Mettere sul teatro francese pig, 
movirnento ea azione.. 	La galanteria 	era to scoglio di tutti I 
Francesi ; 	e 	madrigali 	ed amorctsv4 elegie occupavano troppo 
spesso le- .loro scene . Voltaire, ha avuto it coraggio di sbandir;  
Ile la galanteria , benche , talvolta anth' egli siasi lasciato.accier  
care 411' universale ,pregiudizio . Racine era'  stato r 12 nico che 
avesse data nell' 4talia una tragedia,senz' amore , e -che nella 
Fedra , nell' AndroinciCa es-  nel Bajazette avesse trattato Parno- 
re coda smania -e . col furore -  die 	al tragiCo amore si com4e, 
Ile ; 	ma Racine, nell' 4talla voile service piutrosto al gustp del 
chiostrei che a ()tiel del.  teatro 5  e nelle altre, trageclie introjus-
use altri, amori freddi e secondarj ; che-molto detraggono. all'in- 
.teresse.:  del principale 9 	ed-daffievoliscono la tragica feria 	e ' di- 
gnita . 	Voltaire estato it prima a presentare sul teatro .fran- 
cese ,alcune' tragedie' -senza intrighi a.morosi , 	ed 	ha trattato in,  
altre P amore con tragica gravitl , senza, degradulo con amori 
secondarj , ne con romanzeschi o comici amoreggiamenti.'Nell', 
ill ifa .e nella Zaira tutto i forte, tutto e patetico; tutto ten. 

'de a rendere interessante e tragic() i' amore , niente vi ha che 
possa ,clistrarre 1' attenzione 5  . e Taffredare Al cuore degli udito. 
ri . E questa semplicira di azione-e d' interesse e, a •mio giil. 
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dizio 1  il maggior merito del Voltaire verso it tear() francese . 
II  suo _stile e pia corretto ed uguale 'di quel di Cornelia ; ma 

-eon ha quei tratti sublimi e grandi ,. che helle .tragedie di Car. 
nelio rapiscono r animo del lettori I non e si fluid° ,. pastoso 2.  
elegante ed arrnenicO , come lo stile di' Racine ; ma e forte e 
nervoso , ed'ha quella robustezza ed energia , cho ben si con- 

- 	fa al -tragico terrore ch' eglit deside'ra di eccitare . 	Voltaire in 
comma puo giustamente unirsi a' Cornelia ed a Racine per_for-
mare con sornmo • onore • del teatro francese il. tragic() triumvi- 

-rato . Ma non dire per questb , come vorrebbono alcuni Fran-
cesi , ch'egli abbia ad essere 1%411.1p:to di- questo triumvirato 2  
che , vinti.' e disfatti. i suoi eompagni„ occupi solo tutto I' im. 
pero 	della tragedia . Vero e ch6 Voltaire' ha saputo schivare 
alcuni "difetti, in cui le 	circostanze 	del tempo..fecero 	cadere 
i suoi antecessori ; 	ma 	6 	V`ero 	altres1 	ch' egli 	non ha 	saputo 

-glung6e. at sublime ed eroico del Cornelia , al. toccante e ,pa- 
- tetico del Racine; alla descrizione dei caratteri , alla condor* 
to ' degli 	affetti ., 	ed alla feconclita. 	e 	'saviezza 	clella.invenzione 
dell' uno e dell' altro'. 	Voltaire inoltre e 	privo 'di un pregio 
.che rende 	assai superiori . i suoi rivaii , 	vale a dire dell' origi- 
nality . Cornelia e Racine dovettero 1',  uno 	e 'I" altro formarSi- 
il genere di stile e-  di. .̀-gusto tragic() che --amarono 	di 	seguire ; 
Voltaire non cece che irnitare di C(Artelio e di Racine 'do che 
trove conveniente, al :suo genic , e :rnigliorare,,di .Ciebillon ,c; e 
degringlesi-  ci6 the stimo degno del suo stile-  e della fine:zza 
del 	suoi 	teatro . 	Oltre 	di che Voltaire non' va affatto 'esenze 

.,dai difetii dei suoi nazionali ; ed i .vantaggi arrecati da lui al-
la tragedia not? sonO tanto grandi , 'conk akuni li vogliOno de- 
cantare . 1 freddi amori e la galanteria , '"ch' egli tanto ha 	de- 
siderato di schivare , sono stati -da lui intredottr in quelle 	tra- 

. gedie appunto clap men li comportano': l'EVipa, la Semirarni- 
de , 	it Illaometio , 	ed alCune altre fragedie.  pits tetra e, terri- 
bili sono sparse di amori che nienfe conchiudono, e che: solo 
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servono , ad affievolire 1' azione , 	Io, lodo ch'egli metta  in azio- 
21e , e presenti alla vista 66 che altri vogliono -solamente dar-
ci 

 
in racconti ; e questa e 1' azione che credo molto pregevb-,  

le nella tragedia , 	e di cui COrnelio avevi gib, dato alCuni ec-
cellenti esempj ; ma terti "spettacoli e certe azioni ,di cui lo 
stesso Voltaire , e molto pia i suoi pactigiani sembrano fare un 
gran caso , non mi pajono di particolare vantaggio pet tragico 
teatro . Che 6 infatti per la. perfezione di una tragedia it com-
parire• sidle scene un numeroso seriato 'od un pOpolo, ed una 
gran falla di persone ? Qual van taggio di far venire sul teatro . 
1' ombra di un Mori°, e farle ̂ proferire funeste Voci ,?, TUtie le 
comparse 	e 	decorazioni , 	ed i pia imponenti Spettacoli non 
equivalgono ai buoni versi ed alla magia del bello stile'. COm-
parsa - pia -luminosa-/dell'-,zitatict ,• e sostenuta con versi pia. per- 
fetti non si 	b veduta in veruna tragedia di Voltaire, 	ne di 
alcun altro;: onde non .ebbe ragiond di dire it Rousseau (a), 
che. Cornelio 	0 Racine corn sutto it for genio non sono altro 
che 	parlatori , e che it loro successore e it primo che , all'imi- 
tazione degl'Inglesi, abbia ardito qualche volta 	di mettere la 
scena in -rappresentazione . D'..dlembert (b) loda nello' stile di 
Voltaire una specie di abbandono e di felice, negligenza 1  che 
sembra far.,nascerc 	i . versi liberamente , e , per- cosl. , dire , 	da 
loro stessi ; e rappresentandb it corretto , .limato- e pastoso sti-
le di Roane per 'la 'Venere 1ViediOea , chiama quello di Vol- 
taire facile , - svelto. e sempre' nobile , 	r.dpollo di Belvedere. 
Jo acconsentire ben ' volentieri a paragonare lo stile del Racine 
-colla Venere de' Medici , e_, con quanto vi ha di leggiadro , ele- 
gante e grazioso in tutte le belle.  arti ; 	ma no74 .accorder6 _fa-
cilmente tante lodi - 

.  
a quello di Voltaire. Vedo bensl ner suoi 

versi abbandono c -negligenza ; ma non lo trovo sempre molto 
felice,: spesso' una , ripetizione non necessaria ed• una fredda an-_ 
titesi formano i .suoi Versi; e danno loro qualche diversity dal]." 

(a)` Nouv. Flel. part. II. lett. XVII. 	(L) 	Eloge de Desiieaux. 
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ttrnile prima; -ma ii rendono al rnio gusto alquanto.ptierill . Non 
sempre ii scopro la faciliti e la sveltezza, ma vedo talora sten. 
tatezza e fatica: 	certe metafore o allegorie trOppo Iungarnen- 
to distese , alcune similitudini non usitate nelle tragedie , alcu- 
ne espressioni _ti-l'oppo forti ed ardite 	per 	esprimere una - cosa 
semplice, e. piana ,. le apostrofi ed altre figure energiche , non 
dettate dal!' ardore della passione , non Canna it suo stile faci-
le, svelto e sempre nobile , come lo vuOle cl' illembert . LI ea 
roicita 	e 	la 	grandezza 	non- si 	presenta sempre ,spontanea in 
tratti semplici.e- naturali, 	ma sembra talvolta venire sforzata 
con istudiati sentimenti e gone espressioni. E non credo chi 
lo stile di Voltaire abbia quella bellezza , .quella nobilta , .quel, 
la vivezza , quell' agilita 	e quella •MOS= 1  che rende P Apollo 
di Belvedere la maraviglia degrintendenti . La filosofia,che, ado-
perata con intelligenza e con sobrietA, eleva_ e nobilita la: poe- 
sia , 	diffusa con prodigalita da Voltaire, dithinuisce non poco 
la bellezza delle_ sue tragedie , e ne toglie n pregio delPillUsio. 
ne , facendo parlare it .poeta pit) chi grinterlocutori . Non pat- 
io delle os. servazioni astronomiChe 	di Zamora neli' Ali:ira, n'e _ 
di quiche altro - passo 	simile di naturale filosofia , 	che certo 
disdiCono molto al dialogo della tragedia ; 	intendo quelle 	ri. 
flessioni , 	quelle,. sentenze , 	quella`metafisica 	e 	quella morale, 
che si mostra -alle volte -sino in un epiteto e an 	una parola , 
e che- si sente continuamente nelle tragedie di Voltaire in IDOc-.' 

- ca non solo 'di Alvarez / 	di Lusign 'ano 	e 	di, altri 	maturi, ed 
assennati personaggi , ma di Akira , di Zaira, di '..,1cema 3 	di._ 
donne, 	di giovani e di 	:11.1alunque altro-"Meno . capace 	di tale 
filosofia . Quest.,) 	spirito Tfilosofico ha condotto la penna tragica- 
di Voltaire a .molte nuove materie da,nessun altro toccate. Ii 

' Fanatismo , la Tolleranza , • le Leggi di 41inosse , t Orfano 
della Gina , 	e molti altri soggetti sono stati suggeriti 4 Vol-
taire.pid della sua filosofia che dall'estroidrammatico . _El  a di-, 
re it vero, di tutte quelle tragedie nelle .quali ha avuto piaTar- 

,, 
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to it .fiiosofico suo spirito che it suo cuore. poetico ; nessuna ha 
goduto particolare celebrita , se leviamo soltanto II Faneitismo, 
dove gli, affetti e gl' interni - combattimenti di Saide , -di, Pal-
mira e di, Zopiro danno quell' interesse 5. che non sanno rec-are 
i barbari -  e;miligni discorsi di Maometto e'di Omar . Le tra-
gedie di Voltaire- song in verita .molte e varie ; ma a poche ,._ 
si riducono ,,le , celebrate e famose 	La .111erope , la Zaira , 1'41-
tira, e tre o 4uattro altre formano it teatro. tragico di Voltai-
re . E in queste poche soltanto e Voltaire paragonabile a cor-. 

. ri clio e a Racine, 	senza peril ottenerne la prpferenza, 	anzi 
forse restando loro alquanto inferiore , sebbene in ungrad° as- 

sai phl ad essi vicind che ilCrebillorz e tutti gli alai migliori 
tragici 	della Francia . 	. 	. 	- 	' 	 , 	_ 

A I tritt1-16ici 
;";^ 	Da Voltaire e dall'amore del teatro inglese ha avuto prim- - 

fiancesi . cipio ii gusto che Jegna presentemente sul 	teatro- francese ; 	e 
Belloy, la-Harpe , le Mierre , Duis e gli altri poeti che sorn- 
ministrano drammi .ally Francia , si - sono 	formati piia sul mo- 
dello di.  Voltaire che su quello degli altri padri del tragico tea-
tro . L' azione the ha procurato d' in trodurre Voltaire per *ec- 
citare un tragic9 tertore , e,  stata ricevuta -con tale aviditA .che 
in vece di peccare it moderno tiara per' difetto di azione, dee 
anzi venire accusato di. ess_ersi portato sino all' eccesso in ,que-
sta parte . II te,rrore e' andato tiopp'oltre , ed e divenuto sma- 
nioso furore ed orrore funestO-. *V abuso della_ filosofia , 	la ri- 
dicola pedanteria d' introdurre continuamente inopportune  sen- 
tence 	e spesso di cattiva morale, se, piit ancora massime poco 
convenienti ally religione , Sono difetti del teatro francese che 
prendono Ia. Joro sorgente idalle. tragedie . di Voltaire . Ma sem-. 
bra che i moderni poeti abbiano avuto maggiore facility nel ri-
trarre i difetti del loro originale , che nell'imitarne le lodevoli ' 

" 

' q- uali4,; e che_ si stimino 	assai felici seguaci di Voltaire colt" 
abbracciare .:i V  suoi vizj , .e col condurre ,ad' un eccesso vizioso 
cio clf egli aveia lasciato in un co mmendevole stato , o in una 
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aiscreta 	mediocrity . 	Generalmente gli autOri tragici 	die 	sono 
venuti,  dopo' Voltaire,. non hanno, avuto piit, prospers sorte che 
1' immensa ,turba 	del mediocri poeti i quail dietro all' orme di 
Cornelio e di Racine erano entrati nella stessa carriera . 	Vol- 
taire dice di trovare melt() Spartacd del Saurin tratti 	da pa- 
ragonarsi ai piii sublirni 	e 	ford di Cornelio: 	ma chi 	non 	sa , 
quanto Voltaire sia stato prodigo di tali Lodi' con chiunque gli 
presentava le sue cornposizioni ? 	Io certo non ho,  saputo rin- 
venire nello Spartaco tali tratti , 	ed 	i 	pill sublimi sentimenti 
li vedo esposti 	in versi si deboli , 	che 	nil sembrano 	di gran 
lunga inferiori ai mediocri, non che. ai pitZ nobili"pas-si del Cor- 
nelio . 	II Belloy si 	e fatto nel teatro un nome distinto fra 	i 
poeti suoi coetanei ; e vuolsi che lo stesso Voltaire sia entra- 
to qualche volta in gelosia' del poetic() suo valore . - Ma 	biso- 
gna bent che-  l' amor proprio sia di una strana modestia e ti- 
midita , 	perche 'possa 	a 	Voltaire ispirare apprensione 	veruna 
pel suo onore drammatiCo la concorrenza di un tal rivale . Che 
mai sarebbe il-  suo .elsscclio di Calais, se le Jodi nazionali non 
lo rendessero interessante al teatro francese ? 	Gli 	applausi 	di- 
spensati a si mediocre tragedia fanno vedere quanto giustamen.-
te pensava it Rousseau (a), che nella scelta dei tragici argo-
menti debba farsi gran conto di quelli che alle cose patrie ap-
partengono . Non parlero della Zelinira, non dell'atroce e bar, 
bara Gabriella di Vergy , 	non delle altre sue tragedie , e dirt!) 
solamente ch' esse sole assai mostrano quanto sia pitt 	facile 	al 
gusto or regnante it moltiplicare le situazioni terribili , ele te- 

	

azioni , 	che non la dicil' arte dei buoni poeti tre 	e funeste 	 ffi 
di spiegare maestrevolmente un affetto , e sviluppare con finez- 
za i sentiMenti di una passione . Martnontel, che tante sottili 
riflessioni 	sull' arte 	drammatica 	ha 	sparse 	nella 	sua. Poetica ". 
nell'Enciclopedia e' nel Supplemento di questa a  ha voluto in 

.T0/77. II. 	 r r 
,(a) 	Nouv. Ficl. 
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. 	. 
oltre scriver tragedie : egli forse potra giovare coi suoi precet- 
ti ai tragici scrittori ; 	ma .il 	suo 	esernwpio non rechera ecerto 
gra')  vantaggio pei 	progressi della tragedia. L'amiciiia e ii fa- 
yore e la venerazione a nomi si rispettabili , accorderanno for-
se a la .Harpe, a le Mierre, a le Fevre , e ad altri pochi 
qualche 	efimero applauso sul teatro francese ; ma not , 	lontani 
dally. ,parzialita e dall' invidia , leggenda con indifferenza it Ti-
moleonte , it Warivik , l'Ipermnestra, la Vedova del _Malabar, 
it Cosroes 	ed altreitali tragedie , 	/fan possiamo .trovarvi nella 
conclotta , ne nello sine gran pregi the debbano lusingare. i lo- 
ro qu tori 	di pervenire .airimmortalita. •PiA durevole norne 	si 

• potrelpbe fare it Ducts, se piA uguale fosse e pia costante nel 
ripulire it suo stile, e se non si lasciasse troppo condtirre dal 
genio stravagante del Shakespear. 	L' esempio e P autOrita, di 
Voltaire ha ispirato 	nei tragici 	fi-ancesi un soverchio 	amore 
degl' Inglesi , 	ed una imprudente venerazione per quelle• stra- 
nezze , the prima di lui sarebbono state rigettate con biasimo 
dal gentile e ,dilicata loro teatro . 	II Ducis, 	nel presentare ai 
suoi nazionali l'ilmletiO, it Romeo e Giulietta , e piA, recen-
temente il Re Lear, non ha-  avuto pel fino gusto del teatro 
francese quei riguardi s, the accortamente aveva .serbati Voltai- 
re nel dargli, it Cesare del medesimo Shakespear : 	e sebbene 
gli ha purgati da moltissimeassurdita dell'originale , vi—ha con7  
servate ancora troppe sconvenevolezze 5• perche possano servire 
di esemplari ad una colta ‘e dilicata nazione . Il Duds, tutto- 
che troppo veneratore del Shakespear , 	non ha pert avuto it 
coraggio di offrire agli occlii dei suoi Francesi le inglesi tragedie 
nella nativa loro deformity ; 	ma .le 	Tourneur lia voluto fare 
questo- prezioso, dono alla Francia , ed ha tradotto , benche po- 
co redelmente , i drammi del Shakespear ; 	ed oltre di lui la 
Place ha stimato bene di arricchire la sua nazione 	di un 	in- 

' glese teatro . Se questi lavori servissero 	solamente per far co- 
noscere al Francesi lo stile e l'indole clegrinlesi drammatici, 

   
  



CAP. IV. POESIA DRAMMATICA 	915 
e per recare.Toro la compiacenza di una, conosciuta• superiori- 
ti, 	on sarebbe riprensibile' la. 'fatica di chi ha voluto for pre- 
sentare 	simili traduzioni ; ma egli 6 una, evidente riprova del7  
la decadenza del teatro francese 	che si cerchi tanto a depri- 
mere le-  eloquenti e sublimi parlate del Cornell° , ed i discor-
si eleganti del Racine , e commendare con rneraviglia e tra-
sport° le assurde ed atroci situazioni del Shakespear .. Questo 
gusto inglese ha secondato in qualche - modo 	1' amor proprio 
dei mediocri poeti francesi , ed ha lord_ fatto lasciare la via dai 
for maggiori 	battuta , 	perche 	troppo 	difficile. a seguirsi con 
qualche onore , ed entrare in questa aperta di nuovo, assai pill ,  
facile e comoda . E' assai pill agevole il moltiplicare accidenti 
e r indicate attitudini , che lo svolgere- i 	secreti seni 	di 	una 
passione , 	e 	dispiegare 	on dilicatezza 	gli affetti del cuore: 6 
assai pill facile it formare una bella decorazione che,.una bella 

- 	scena : un apostrofe , 139 aspirazione , 	una clausola interrotta 1  
un pianto ed un urlo non costano al poeta quegli sforzi d'im-
maginazione e d' ingegno ,' che i buoni versi ; le nobili espresa 
sioni ed it ben• seguito dialogo richiedono .. Quindi tanti tragi- 
ci nella Francia , che. appena vi ha gidevine istradato nella poem 
sia , it quale -non voglia 	tosto 	far ammirare 11 suo genio in 
qualche tragico cornponitnento : 	quindi 	tante tragedie , 	nelle 
quail caratteri malinconici c tetri , passioni furiose , situazioni 
orribili, smanie , pianti e disperazioni opprimono i cuori, sen- 
za toccarli con nobilta e gentilezza, ed inumanamente gli strug-
gono senza muoverli a quel terrore ed a quella compassione 2  
che si conviene ad una tragedia . Forse, per porre qualche at. 
gine 	a questb copioso torrente di nuove tragedie e di nuovi 
tragici , si sono dedicati alcuni pochi Francesi a richiamare sul-
le Toro scene it gusto degli antichi . Il Rochefort. ha voluto fa-
re un Eleftra diversa daft" Elettra di Crebillon e dall'Oreste 
di Voltaire , 	ed ha rifatta quella di Sofocle , alla quale pure 
si era assai strettamente attenuto it Voltaire . La Harpe, do- 

• 

. 

r 1. 
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po - ayere secdndato soverchiamente it nuovo gusto, ha 	lavora- 
to con altro migliore. un Filottele sul modello di quel di So- 
focle . 	Dainty 	ha 	tradotto le `tragedie di Sofocle illustrandole 
con ottime, annotazioni ; 	Prevost 	ha 	reso 	lo stesso onore 	a 
quelle di Euripide ; 	ed 	hanno in questa guisa arnendue corn- 
piuto il,teatro dei Greci, 	cominciato 	gloriosamente 	dal„ Bra- 
rnoy .- Jo non ho veduto tragedie del le Grand; ma alcuni pez- 
zi della sua Zarina , 	the ho letti soltanto nei Giornali lette- 
rarl , mi sembrano scritti con uno stile 	pi4 simile alla sempli- 
ce e naturale eleganza del Racine, che alto sforzato calore dei 
rnoderni . 	Non pare che sieno bastati tali esempj per richiama- 
re i poeti francesi 	sul buon gusto ; anzi ha sempre pit segui- 
tato a regnare in quel iteatro , e pur troppo si e anche comu- 
Licata a tutti gli altri, 	unaa ridicola 	pedanteria 	di profondere 
inopportune •sentenze e di ostentare filosofia , en affettata alte- 
rigia falsamente presa per nobile 	sublimity , un tuono enfatico 
e oscuro , uno stile iperbolico e turgido , en empio ed irreli- 
gioso libertinaggio, 	un 	imprudente 	e malaccorto itnpegno di 
schivare it languore, e di mettere trOppa attivit4 e troppo fuo-
co 

 
sul teatro . Per isfuggire le fredde galanterie si fanno nemi-

ci della gentilezza e del decoro'; per cercare it terrore dan.no 
veil' eccesso del 	furore e dell' atrocity ; 	e per voler diventare 
tragici sembrano forsennati 	e 	fer*oci . 	Nlangiare it cuor 'di un 
amante , dice con giusta critica il,Bettinelli (a), disperarsi in 
tin chiostro o in'un eremo per amore , gli spettri e le prigio- 
pi , i sepolcri 	ed 	i 	palchi 	fan delle 	scene 	spaventose , 	non 

%L 	passionate , 	fanno paura alto spettatore in vece di soccarne it 
cuore-. 	Cosi. I' abuso della scena teatrale , 	dice to stesso Vol- 
taire, al cui' esempio ed alla cui autorita falsamente si appog-
giano i tragici moderni (10 , pue far rientrare la tragedia nel- 
la barbarie ; 	e si.corrompera la tragedia per volerla perfezie- 

(a) 	Disc. iatorno al Teatro Ital. e al- 	(6) 	Dcs divers. eking. etc. 
la' Trig. 	 * , 
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- flare .-ten tosto, 	grida un x oeta francese , 	sulla tragica scena 
si eclissera 1' arte 	tragica : 	io 	\redo 	travestirsi Melpomene 	iii 
macchinista di opera . 	Una folle ebrieta sedurra cent° giovani 
autori ; e per Ian solo vero poeta si vedranno migliaja di vani 
dec6ratori e di ridicoli pantomirrii . 	Pur troppo si sono verifi- 
care tali rioetich_e predizioni., e le scene francesi si sono ,vedu-
te occupate da'empie farse, da.orrori , indecenze .c da. irrego-
larita ; ne it fastidio che .mostra quel popolo dei capi d'opera 
del Corne/io e del Racine , dei padri del suo teatro 9  e l'amo-
re della novita dell'inglese e del tedesco ci. lasciano molts spe,  
ranza di vederle si presto ritornare all' antico 	lOro splendore . 

Se 	 poco 	lieta 	e stata 	la sorte della tragedia francese 	in 
questo secolo , e certimente pillt lagrimevole quella della corn- 

	

media . La tragedia a buon 	conto puo vantare .due scrittori, it 

r79, 
Altri conlIci 
francesi . 

Crebillon ed il Voltaire che le hanno saputo conservare la sua 

celebrita , mentre la commedia rion conta che due dramtni che 
facciano verb onore . La Metromania .del Piron, 	per ' la no- . 
vita dell' argomento , 'per 'la bellezza di alcune situazioni, per 
P intreccio• e per lo scioglimerito , e principalmente per 'alcuni 
versi ,.' che 	hanno goduto 	1' onore di passare nelle bocche di 
tutti come in 	proverbio , e riputata 	una delle 	piit 	leggiadre 
commedie del teatro francese; sebbene a me non finiscono di 
piacere i due principal.' caratteri di Damis e di Lueilla, e non 
mi sembra assai bene svolto  e spiegato ii ridicolo della mania, 
di verseggiare , 	ch' e tutto r,  oggetto della commedia . Di su- 
ieriOre merito stimo Le Mechant , ossia Ii Malign° del Gres-' ,  
set , 	nella quale 	pere 	amerei pure di vedere it carattere del 
maligno piit dipinto nelle sue operazioni che nti 4 iscorsi, alle 
volte un :po' troppo lunghi degli altri interlocutori ..' Di quests 
commedia, dice d'.rilerrbert.nella risposta al discorso di Mil- 
lot nel 	giorna 	del 	suo 	ingresso 'tacit' accademia 	francese „ la 

• 

,, leggiadra e 	vaga commedia 	del Matigno e 1' ultima di cui 
,, si possa gloriare nella sua &cadenza it nostro teatro 	comi- 
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',col  e nel quale da trenta anni in qua indarno aspettiamo 
1, opere simili , che vengano a rimpiazzarla „ . Boissi 0  Saint- 
Foix , Bret -  e molti altri che si sono provati 'di somministrare 
al teatro francese alcuni componimenti , the - gli mantenessero 
la gloria del principato comico , 	si giustamente guadagnatogli 

. dal Moliere , appena 	 ottenere che ii loro nome hating potato 	 _. 
sia venuto alla cognizione degli eruditi stranieri . II Voltaire, 
fornito dalla natura di doni che sembrano fra loro opposti d 
contrarj , 	e preso 	&II' ambizione di .acquistare ogni sorta di 
gloria poetica , - siccome nella tragedia era riuscito con somma 
lode 2 	cosi-voile ancora ottenere qualche onore nella cornme- 

- dia ; e nel Figliuot prodigo, nella Nanina ed in molte altre, 
ma singolarrnente nella Scouese, 	per la. dilicatezza dello sti-
le , per la finezza di alcuni tratti 1  e per l' eleganza e leggia-
dria che regna in tutte le opere di quello scrittore , si fa leg- 
gere 	con piacere , sebbene 1 nobili pregi che coronano le sue 
tragedie ,, fanno glimenticare 	quelle 	qualunque ' siensi 	lodi che 
possano meritare le. coMmedie . 11 Palissot , 	autore di-  alcune 
commedie 1  si e reso particolarmente famoso con quella de' Fi-
losofi 'e per gli applausi da molti accordatigli , e per le stesse 
critiche di cui parecchi altri l' hanno onorato . Qualche grido 
aveva Jevato in poesia it Dorm,., e per ci6 che risguarda la 
drammatica ii sub Celibatario , La finta per amore e L' infe-
lice Immaginario gli avevano .acquistata maggiore celebrity che 
II Regolo -e le altre sue tragedie- : ma e tragedie e cornmedie 
sono 	ben presto cadute ' nen' oblio che meritavano . 	11 Call- 
-hava che ha scritto quattro assai dotti - volumi 	sull' arte 	dells 
commedia 1, ha compost° altresi mold comici' dfammi , ma non 
ne ha riscossi applausi distinti . .1.' Imbert ,- Favart , Kis e 
Barre , ,einclrieux ed alcuni alai.  hanno occupato , ed occupa-
no con qualche for onore it teatro francese .. Ma fra tante coins
medie che ogni giorno produce quella nazione , una non se ne 
sente , 	non. gia die sia uguale a quelle del Moliere, ma che 
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possa mettersi al pari colle _celebrate' del Regnard, 	del 	De- 
stow*, del Piron e del Gresset , e not possiamo ancor di- 

.re.  con d' illembert , the Indarno si e aspettato in otto e pia 
lustri un dramma comico che possa succedere al Malign° del 
Gresset . 	 .• • 
. 	Pia coltivato 	e stato dai moderni Frances'. .11 dramma se- 8° Tar,inzni serf 

. 

rio rio che si suol dire , o commedia piangente o trage-dia cittadi- 
nesca . 	Senza entrare a disaminare , se possa in qualche mode. 
prendersi l' origine di questo dramma da ilgenandro e da Te- 
renzio , o da qualche moderna commedia , che abbia pill del 
patetico che del piacevole, 	dird soltanto che comuneniente si 
vuole derivare dal francese 	/a Chaussee, it quale certo si 	e 
acquistata qualche celebrity, per tali composizioni , ed e stud 
l' esemplare , cui hanno preso a seguire i moderni scrittori che 
hanno voluto entrare in quella carriera. La Chaussee dunque 
potra riputarsi 1' autore del dramma serio , 	o della commedia 
piangente . Questi , per. secondare le istoanze della celebre awl.-
ce Ouinault , diede un saggio di questo genere nella sua com-
media intitolata Ii Pregiudi,io (Ilia moda, e compose poi la 

de' francesi . 

. 

- 

' 

.11/e/anide,.e meglio ancora la: Governant e, e la Scuola delle 
madri , nelle quali it tenero e passionato faceva le veci del ri-
dicolo e piacevole che dilettava nell'altre commedie . Diderot 
scrisse poi -lungamente dell' arte drammatica, e voile dare _co-
me un saggio di tai genere ii Flea naturale , e poi come un 
perfetto modello II Padre di famiglia . Ma, a dire it vero , io 
trovo tanti difetti e nella condotta e nello stile di quella cone-
media , che ne pr'endero: mai - it sud d'Orbesson per modello 
di 	un vero pad're di 	famiglia , ne molto ineno eindurrd a 
proporre tile commedia per esemplare dei diamnif seri . Beau- 
marchais dietro all" ornie 	di Diderot diede alla lute un Sag- 
gio sill genere drammatico serio , e compose ii Eugenia, la 
quale e in questo genere un modello assai pia 'perfetto che i 
due drammi del Diderot . I caratteri , gli accidenti , 1' intrec-,  
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cio , le passioni . d gli affetti ; 	fanno riguardare l' Eugenia. co- 
me I' opera Oil perfetta , the in xal genere sia finora uscita al 
teatro . I Due Anici , o sia Il Negoziante di Lione, ed al- 
tri drammi del Beaumarchais non 	pareggiano it merito dell' 
Eugenia , e danno troppo nel romanzesco e nell' inverisimile ; 
ma -banno •nondimeno del pregi che tengono dolcemente inte— 
ressato lo spettatore . 	Il Colle diede 	al teatro francese, 	oltre 
altri pezzi drammatici, it Dupuis e Desronais, e in gusto mot-
to diverso La Caccia di ,zirrigo IV., ed amendue furono ri-
cevute con applausi singolari , e particolarmente l'u.  ltimo gian-; 
se ad eccitare ne'suoi nazionali un genere di entusiasmo. /ger: ... 
cier 	e• force 	it 	p'oeta 	che 	abbia pubblicate pia produzioni di 
questo gusto drammatico , avendone raccolte in ptilt volumi pa- . 
recchie , 	fra 	tutte le quail riscosse particoiari applausi dal po- _ 
polo L' Indigente . 11 Jenneval o it Barnewelt. francese , pre-
so dal Bernewell dell' inglese Giorgio Litto , e un dramma di 
gusto divers° , 'che puo.occupare onorevole posto fra le trage- 
die 	cittadinesche . La Gabriella di Vergy del Belloy , .ect, it 
Fayel e il Merinval dell' .1rnaild , drammi di questo genere, 
avranno 	pit forza e' dignity tragica ; -ma 	quella pittura di un 
giovine 	savio ed onesto, che comincia :a depravarsi colle se- 
duttrici lusinghe di un amata donna , quel contrasto della vir- 
tu per tanti anni praticata colla violenza di un 	deco 	ed ar- 
dente amore , ,mi. rendono it Jenneval assai 	pia pregevole ed 
istrtattivo , 	che non tutti i furori , le smanie e le rabble della 
gelosia della Gabriella del Belloy , e it Fayel ed it Merinval 

,dell'Arnaud. Il Beverley del Saurin ebbe anche molto applauso 
per fir vedere parimente i mall ed i disastri , net' quail un buon 
inaritoi, 'buon fratello'e buon padre puo essere precipitato dal- . 
la passione, del giuoco e da 	un. fats° alnico . 	Il Falbaire, it 
Sedaine e ,varj altri poeti 	si sono 	dedicati a coltivare 	questo 
genere di componimenti drammatici , ed ogni giorno si vedono 
venir f,.:ori, nuove commedie piangenti o tragedie cittadinesche ) 

e. 
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nelle quail perd i dotti lett6ri desiderano 	pia coltura 	di sti- 
le, mono affettazione t caricature, e pia foria di vera dram; 
matica poesia . 

Arnaud , correndo. lo stesso campo , ha voluto aprirsi una' 
nuova strada . 	Non contento di avere portato all' eccesso net 

ArInSaiud . 

Fayei e nel .Merinval it tetro t cupo terrore-ch, in vece di 
far versare tenere lagrime di compassione , opprime ed aggral 
va it cuore colla forte impressione di un 	funesto orrore , hi 
creduto di recare nuoVO piacere colrintrodurre uno sconosciu-: 
to genere di drammatica malinconia , 	e 	pr6entare sul teatro 
chiostri e sepolcri, .veli e cocolle , oggetti neri e funesti . 	Io 
non so che' effetto sieno per produrre sulle scene gli• abiti mo.',  
nacali .e gli affari di un chiostro ; e temo cfre possanO muove- 
re le risa degli spettatori ; 	anziche la tragica malinconia desi- 
derata dall" Arnaud: ad ogni modo deggiono sembrare troppo 
strani ed inverisimili gli accidenti 	ed .  i 	dialoghi 	di 	due 	suoi 
drammi , del- Conte di Cominges e deli' Eufemia , e queile 
disperazioni per atnore nella Trappa e nei chiostri possono pa- 
rere introdotte piuttosto 	per mettere 	in 	discredito e rendere 
odiosi 	i religiosi ritiri, 	che per dare un gradevole spettacold 
sul teatro . Quando si voglia offrire sulle scene' sacre vergini e 
sitirati religiosi „ e mostrare la religione nel pia duro suo aspet-' 
to , penso che si potrebbe fOrmare assai pia toccante e grato 
10 spettacolo presentando caratteri dolci e soavi, e quegli ezian- 
dio in cui si voglia mettere -il contrasto 	dell' amore 	e delli 
religione , rendendoli 	mansueti e compunti 5  superiori 	per la 
aolcezza ,della grazia 'ai furori della passione , 	e 	ciipingendo i 
monastici ritirl quali infatti sono, 	e 	quali 	dee farceli credere- 
il .rispetto -della religione , nail quali rappresentali all' immagi7  
nazione 1' inesperienza, 	it capriccio e 1' impudente libertinag- 
gio. Negli stessi dramini dell' zeirnauct.con quanto 'pia diletto 
non si leggono le scene di Eufemia con 'Melania e con suf 

• ' 

Tom. 11. 	 s s 
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madre, e di Cominges col padre Abate, che le folk smanie 
del medesimo Cominges , ed i pazzi furori di Teotimo e la 
/nal preparata fuga di Eufemia? ed in comma quanto pia soa-
vemente non ricrea Panimo tutto cid die rende dolce ed ama- 
bile la teligione , 	the do che pud presentarla terribile e spa- 
ventosa ? Nia 1Vrnaud ama ii alp ed it tetro , com'egli stes- 
so confessa, 	e cerca d' infondere nei poeti dramrnatici questo 
stro genio Ca), per accrescere i piaceri del teatro colla stessa 
tristezza e malinconia, ed arricchire sempre pia la for arte con-
nuovi generi di componimenti . 

a2 
€ cribs • Di un gusto- affatto divers° , 'ma forse non rneno nuovo, 

e cello di maggiore- profitto e di migliore moralita , sono i due 
Teatri della contessa'di Geniis , 1' uno per l' educaione della 

' 

&yenta 5  e Paltro intitolato di society. Jo non leggo.  II Ma-
gistrato 5  La Buona madre, Le Nimiche generose , La Ro-
siera , e quasi tutte le titre commedie di quei teatri senza re- 
stare preso da rispettosa ammirazione 	del sovrano 	ingegno 	e 
della profonda 	filosofia di quella mirabil donna . Che scelta e 
the variety di caratteri , 	e 	che sottile arte di dipingerli viva- 
mente , benche in si piccoli tratti! che maestria nel dialog() ren-
dendolo e affatto naturale , ed estremamente pulito ed interes- 
sante ! 	I suoi interlocutori dicono sempre tie che conviene 5  
ne proferiscono una parola the non avanzi sempre-  r azione , 
e serva al compimento del dramma , e conduca a qualche le-
alone della pia giusta e dilicata morale . 'Senza passioni violen- 
te , 	senza odiosi soggefti 1 	senza complicazio.  ne 	di accidenti , 
con 	un intreccio 	semplice , chiaro e ben condotto , 	adattato 
all,  intelligenza dei gioyani , 	con un giusto e befi seguito dia- 
logo , senza 	smaniosi 	discorsi , 	ne pantomimiche 	esprtssioni , 
ton sane ed opportune sentenze, 	con 	fini ed ingegnosi tratti 
della pia vera filosofia , e con alcuni teneri e nobili atti di vir- 
tuosa sensibility , e con uno stile colto e pulito, 	ma naturale 

fa) 	Disc. 	preim. 
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e spontaneo, si tiene dolcemente interessato 11 lettore , e si fa 
dei Totri della Geniis una dilettevole ed utilissima scuola di 
educazione e di society . Conosco bene che un azione pia lun-
ga , un intreccio maggiore , e caratteri pia spiegati e svolti in 
pia -circostunze potrebbono rendere le commedie pia istruttive 
e pia interessanti ; 	ma 	so altresi che 1' ad-trice non ha avuto 
la pretensione di dare ai lettori drainmi perfetti , 	ma 	di pre- 
sentare soltanto ai giovani commedie di buona morale, adattate 
alla loro capacity ; 	e credo-  che in questa parte abbia intiera- 
mente adempiuto it suo intentd , e che possano in somma non 
senza ragione dirsi i pia perfetti nel loro genere i Teatri del-
la Geniis , particolarmente quello di edacRione . Le commedie 
della Geniis sono statc composte per 	recitarsi 	in case private 
in amichevoli compagnie , non per presentarsi nei Pubblici tea- 
tri , 	i quali 	sono venuti ognor pia in decadenza , 	e perduto 
it gusto della sobriety , regolatezza ,- decenza , 	e dignity delle 
buane commedie francesi , che per tan to tempo hanno format° 
it piacevole trattenimento delle 	colte naZioni 1  non sentono sa- 
Tore che delle bizzarrie e caricature straniere . Recentemente si 

- 6 eretto un teatro destinato soltanto alle variety straniere , do- 
ve altro nen sentasi che commedie inglesi e tedesche con 	al- 
cune italiane e spagnuole ; 	e il pia singolare si e , 	che 	nella 
prima apertura si e •declamato pubblicamente da uno degli attori 
in questi termini . 	5, La Francia , oggidi modello dell' Europa 
.1, nella poesia drammatica , 	riconobbe- da principio per suoi 
,, maestri gli spagnuoli e gl'italiani ; e not imitandoli abbiamo 
,, imparato a superarli . Il Secolo di Luigi XIV. e i primi an- 
„ ni del seguente hanno prodotti i capi d' opera degni di ser. 

.1, vire di regola agli altri popoli ; 	ma noi, disgustati di quel- 
'„ li , sedotti dall' amore della novita ,_ ci siamo-rivolti a ca. 
1, care delle 	bellezze 	straniere in Inghilterra e in Germania : 
,1 

 
questi due teatri hanno cortotto it nostro . La Spagna c Pi- 

s s 2 
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„ talia ci aveano aperta la buona strada ; l'Inghilterra e .-la Ger- 
1, mania ce Phanno fatta smarrire . F .stato it Nord chq ci ha 
5, guastati per -  P abuso del licori forti e d' un patetico troppo - 

zaa 

,5  YiOlellt0 pei nostri costumi .e pel nostro carattere „ . Lascio 
ai lettori it giudicare ,quale emendazione si possa sperare di un 
popolo che , mentre cosl pensa , erge pure un teatro per pot-
tare in trionfo quegli steisi componimenti che biasima , .e che 
conosce avere guastato ii suo: e passo ad osservare i teatri del:. 
le altre nazioni , e formare cosl un quadro pill distinto delpro7  
gressi e dello seam atruale della drammatica poesia; , 

Il teatro inglese, comeche abbia le sue,pretensioni al pri. 
Teatra 	Ingle.. 
se . mato .tragico sopra le altre nazioni 1 	e 	singolarmente _sopra i 

Francesi , 	e 	dallo Shakespear fino al ,nostri 41 abbia sempre 
vantati molti pOeti che si.  sonO con tutto lo studio dedicati ad. 
illustrarlo , pure rozzo e ancora `ed imperfetto , e di tali scan-
venevolezze prende diletta, che non si pud intencere tome una 
nazioneiche si giustamente ragiona nelle science , nella pond-, 
ca , net commercio ed in tutte le altre materie , abbia potuto 
pensare sr stranamente in questa parte , e trovar piacere in it 
sconvenevoli assurdita. Il Warton (a) non sa rinvenire net tea-
tro inglese un pezzo drammatia) di qualche regolarita che slit 
anteriore alla tragedies Gordobac, composta ell Tommaso Sack-
pile lord.Burkurst al principio del regno di Elisabetta , e que: 
.sta ancora e troppo sconcia e disordinata per poser fare qual- 
the onore all' inglese teatro . 	Lo studio 	degli 	autori classici , 	. 
divenuto poi alla moda al tempo di quella reina, produsse at- 
cune traduzioni di drammi antichi, 	ed 	introdusse ne€1' inglesi 
qualche 	esattezza e regolarita . 	Verner() poi 	alla, fine 	di quel 
secolo Johnson ,, the si pa) dire it primo drammatico dell'In- 
gbilterra , Fletcher_ e Beaumont, 	celebri per la singolare Toro 
amicizia noa mend che per le poetiche virtu 	e sopra,  tutti it , 

• Ai. Shakespear. rin0MatiSS1MO Shakespear . Il Shakespear e l' idolo degl'Ingle- 
(a) 	The hist. of Engt poets t.. III. 
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si , it cii culto e diventato di moda anche presso i critici del- 
le altre, nazioni. 	Il Jones vuole che ne i Greci , ne i Latini 
non abbiano avuta Cosa pih sublime e magnifica che it Macbeth 
del Shakespear. ,(a). Sherlok dice -(b). che, Shakespear 6 lu-
periore al pih eloquenti pezzi di Omer° e di Virgilie , di De- 
rnostene e di Tullio , 	e 	di tutti i poeti c gli oratori greci e 
latini'. Altri Inglesi ed, alcuni Francesi eziandio si lasciano tra-
sportare da entusiastica venerazione verso l'croe del teatro in- 
.glese , e prorompono in folli iperboli del dramrriatico suo va-
lore . Io riconosc9 nel Shakespear situazioni e scene interessan- 
ti , 	tratti sublirnil  discorsi .eloquenti , fuoco e vigOre poetic°,  , 
e riguardo con Inaraviglia e.stupore- un uomo rozzo ed incalr  
to che, senz' aiuto dell'arte colla cola forza del suo genio, po!  
to giungere a quella qualunque siasi sublimita. Ma non per que-
sto.prendera per modello di tragici componimenti ne it Giu- 
lio, Cesare , rise: I' Ante! , ne 	veruna dellq, pih vantate sue tra- 
gedie , ne acconsFntiro agli smodati 	elogi 	di, cili altri lo vo7  
gliono ricolmare . 	Leggansi con, ardmo imparziale tutti i passi 
segnati come eccellenti,dal Pope; 	leggasi 	la 	stessa 	scena 	di  
ilirtorzio tanto lodata dal Sherlok, e dicasi liberamente, se i 
pochi tratti espressivi , patetici ed eloquenti 	bastino a> contrap- 
pesare le troppo frequenti scipitezze che li deformano . 	Sieno 
qUanto dir si vogliano eccellenti 	c divini alcuni tratti dell"./fin-' 
let , del Cesare , dell' Othello , 	del Macbeth e delle altre sue 
tragedie ; 	ma chi Foul in grazia lore avere la sofferenza 1 	di 
assistere ai bassi e volgari discorsi 	ed ai giuochi 	del 	calzolai„ 
,d.ei sartori;,,, dei beccarnerti e della pih vile. plebaglia ; di sen- 
tire in bocca dei principi e dei piii pispettabili personaggi 	tri- 
yiali scherzi , indecent 	parole e plebee scurrility ; 	ed 	in Soar% 
Ina di lover leggere tante stranezze ed insoffribili stravaganze? 
Chi voglia conoscere la. vera indole delle tragedie 	del Shake- 
spear non l' ha da esarninare nella Norte di Cesare del Vol- 

() 	Coln. po6s• Asiar: ,cap. X. 	 (h) 	Consiglio a un giovinp ponta: 
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-taire i nell' ilinlet , nel Re Lear ed- in altre tragedio, del Ai-
ds, e ne pure nelle traduzioni del Place e del Tournrur, che 
ii Voltaire chiama imitazioni dateci sotto it nome di traduzio-
ni , nelle quail non vi sono sei linee di seguito quail si ritro-
vano nell' inglese (a) ; d' uopo e studiarla nello steno origina-
le , o ricercarla almeno nella pih letterale e fedeIe- traduzione 
di Voltaire .del Giulio Cesare riportato nei suoi cornmentarj 
di Cornelio, e nell'ilnalisi dell4Inkt, fatta dal medesimo sot- 
to it nome di Carre (1)); 	benche ne anche in queste non- ha 
saputo il Voltaire affarsi a tante bassezze e .sconcezze dell'ori-
ginale , e vi ha spesso aggiunto decenza nelle parole, legamen- 
to 	nelle 	idee , 	regolarita 	nel discorso 	dove non 	si vedono 
nell' inglese . Dopo la morte del Shakespear non mancarono al 
teatro inglese molti poeti che lo coltivassero con ardore . 	Ii ce- 
-lebre Milton, non contento dell' epica gloria , aspird 	eziandio 
v,c1 ottenere P onore 'della tragedia , e diede al teatro it Licida , ..,.............. 
it Sansone ed alai- drammatici componimentt,. Guglielmo d'il-
venant , successore del Johnson nel posto di regio poeta , com- 
pose varie tragedie ; 	e parecchi altri famosi poeti verso la tne• 
to del passato secolo cercarono 	di farsi conoscere sulle scene , 
e di arricchire del Toro drammi 1' inglese teatro . 	Ma 	verso ;la 
fine del medesimo si fecero ,maggior nome due illu§tri dramma-
tici , Otwai e Dryden. 

tEg La pretesa grandezza e sublimity guadagne al_ Shakespear 
°̀ "i• il titolo di Cornelio' deli' Inghilterra : 	P Otwai per la sua qua- 

lunque 	siasi tenerezza 	ed eleganza 	fu chiamato 	it Racine in- 
slese; 	ed it colto e 'pulite, Dryden dttenne • dal suoi nazionali _ 

1  

it medesimo onore di tale appellazione . Ma chi. tanto prodigo 
di nomi si rispettabili , sara egli capace di sentire 1' eroicita 

' 

del Cornelio e la finezza e la dilicatezza .del Racine? Noi ab- 
biamo detto abbattanza del Shakespear, per far conoscere quanto 

' 

-sia lontano dal meritarsi l'onorevole nome d' inglese Cornelio . 
(a) Jules Cesar, traduite de Shakespear. 	Avertissernent . 
(b) Du theat. Angl. Plan de la Trag. d' Hamlet . 
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Voltaire (a), facendo una graziosa analisi di una tragedia dell'., 
Otwai,, intitolata 1' Orfanella, accenna un breve paragone di 
alcuni passi di questa con altri alquanto somiglianti del Mitri-
date di Racine, e fa vedere la stolta temerity di chi vuole met, 
tere 	al confront° 1' Otwai col Racine . 	Noi citeremo alcune 
scene della Giovine reina dcl Dryden, simili ad altre della Fe- 
dra 	del Racine ,- per Inostrare 	l' gnome 	distanza che passa 
fra la maestria 	del poeta francese 	e la grossolana nianiera del 
suo rivale . Fedra in Racine scuopre ad Enone sua nutrice la 
passione amorosa che 	la divora pel suo figliastro Ippolito i. in • . 

;Dryden, 

Dryden la regina di Sicilia apre alla confidente risteria. it suo 
cuore amoroso pel 	suddito Filocle. Racine 	svolge le pieghe 
tutte di un cuore posseduto da una rea passione , e colle dili-
cate espressioni , colle accorte apostrofi , col naturali e sublimi 
sentimenti rapisce gli anitni - dei leggitori , dolcernente commossi 
ad una scena si finamente trattata . Dryden sembra che non co-
nosca ne it decoro e la convenienza di una regina , -ne le fine 
sottigliezze 	di 	una 	donna accesa da amore che non le con:- 
viene ; 	la regina espritne it suo affetto con si poca accortezza, 
ed asteria 	l'Ascolta 	e le risponde con tale itdifferenza , che 
fanno 	ben vedere quanto fosk lontano 	il poeta inglese dalla 
profonda filosofia 	e 	dalcla 	penetrants -sensibility 	del 	francese . 
Come poi poter leggere 	la diciiiarairone di amore fatta dalla 
regina allo stesso Filocle, quando -  si abbiano alquanto presenti 
le dilicate maniere di Fedra col suo Ippolito,? Come aver cuo-
re di soffrire le indecenti scene di Otwai e di Dryden a fionte • 
dell' amabile decenza ed onesta del Racine? Possibile che l'a, 
more patrioticc? o 	it letterario capriccio 	possa acciecare a se- 
gno tale le persone di gusto , che credano di troVare 	qualche 
somiglia. nza: fra letriviale scosturnatezza di quei drammatici-  in- 
glesi , 	e l' estrerna pulitezza e -I' inarrivabile decoro del france- 
se Racine? Piii giustamente vogliono alcUiii- che possa it Dry- 

(a) 	Du thLt. Angt. L' Orphelin trag. 
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den' chiamarsi 	it ' Lope 	di Vega 	degl' Inglesi : 	la facilitA: della, 
sua vena poetics aveva 'qualche diritto - di entrare in raragone 
cblla rharavigliosa fluidita di Lope di Vega ; 	ma della" mira: 
bile fecondita della fantasia 	del comico spagnuolo quale trac- 
cia si puo vedere nel Dryden, i cui pezzi drammatici ' mostra- 
no quasi da per tutto la sua sterilita , 	che, abb"sognava di an- 
dare in cerca dei, pensieri del Shakesptar e di''altri- Ingle's.' , a 
di mendicare dagli, Spagnuoli gi' intrecci di molte favole ? Una 
ragione io trovo di particolare conformiti Ira qua due.  poeti ; 
doe- ravere amendue - conosciute le lea' 	del bilon teatro Fd- 
averle .a.'inendue -trascurate per -secondare it gusto 	del popolo. 

' 

Basta: leggere le Prefazioni , , 11 Saggio della poesia dramma-
tica ed altre Prose del Dryden, per farsi ogni maraVIglia al ye- 
dere 	le sue tragedie tanto lontane 'clalla 	dilicatezza 	dell' arte , 
the si bene sembra di conoscere nelle.prose .-  

T87  co mine dia in- 
&cse . 

- 	La commedia-.inglese 	non ha, acquistata tanta venerazione 
dagli stranieri , quanta ne gode presentemente la tragedia. Non 
diva che quella sia giunta nelle ' mani degl' Inglesi ad un'a per- 
fezione 	che 	si meriti grandi applausi 	dalle 	altre nazioni ; 	ma 
non 	la credo per verun canto inferiore 	alla tragedia ; 	 ne so 
rrovare altra ragione 	di 	tale divario the 	P essere 	riuscito piit 
felicemente nella tragedia che 'nella purnmedia it promotore del 
teatro inglese , it tragic() Voltaire . Io non so se realmente La 
Morte di Socrate sara -stata composta originalmente dal Thom-
pson, e La ScoKKese dill' Flume , corne'si dice nelle Prefazio-
ni del Voltaire a . queste commedie; ma so bene ,. che la sua 
SaVia , o Preziosa ; o Monna onesta ,. o sia La. Prude , non 
i che una copia e quasi .  una traduzione dell' Mtn° franco del 
Wicherley'. Ma siccome ne La Morte di Socrate', ne La Scot-
zese , ne La Prude , a ne le altre commedie del Voltaire non 
hanno ottenuto nei pubblici teatri tanta accoglienza , come La 
_Norte di Cesare) e le altre sue tragedie ; cosi le commedie In- 
glesi non sono salite 	a 	tant' onore come le tragedie 2 	pia CO- 
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nosciute per le lodi e per alcuhe fend imitazioni del Voltaire; 
che pe:prop.rj Ion. pregi . Certo egli e che la ,commedia vanta 

.fra suoi epltivatori tutti gl' illustri nami de:Johnson, cle'Sha-
kespear , degli Otwai , de'Dryden e. degli altri poeti che song 
conosciuti e, lodati 	per, le tragedie, ed oltre di questi vi song 
Van-Brugh, Vticherlfy, Cc;ngreve, che debbono alla sofa corn-
media tutto ii loro onore drammatic6. Voltaire (a), •dopo aver 

	

. 	. 
date 	rto,n 	oche lodi 'a 	questi 	tre comici , conclliude -che le T 
commedie 	del 	C6ngreve. sono 	le 	piCspiritose :e pia esatte , t• 	• 	

N  quelle 	del 	Iran-Brag/ le pia ghje; 'e 	le ,pia ford que lie ' del  •, 
Wicherley . Cibber emula in qualche modo la gloria _poetica di 
questo comico 	triumvirate . 	Fielding ,. tanto famoso pe" suoi 
romanzi , voile- altresi distinguersi nella commedia ; ma non vi 
pote .ottenere uguale celebrity . Steele, 	'Moore e varj, altri in- 
glesi hanno cercato it loro lustre poetico nel calzare 'con garbo 
it cornico socco . 	Ma I  a dire ii vero 1- io, non ,so trovare . gran 
diletto 	nelle stesse commedie inglesi 	che 	hanno riscossi 'nag- 
giori applausi ; 	ed i caratteri caricati. e portati 	trope' oltre , 	le 
basso e volgari buffonerie , 	e le inclecentissime oscenia mi le- 
vano quel piacere che alcuni ben pensati acCidenti , le graiiose 
burle ed i comici sail talora sanno p-rodurre in quelle comme- 
die . 	Il teatro 'inglese era taImepte pieno di liberta e d' impu- 

, denza,  nella commedia e nella tragedia, che giunse ad eccitare 
lo sdegno 	Ugli stessi nazio-nali ,, e mosse fra loro una guerra,' 
letteraria , 	che oi viene assai 	distintamente 	narrata _dal John. 
son (10 . I puritani 'sotto 	ii regno di Carlo .1. 	levarono alta- 
mente 	le 	grida contro i teatrali divertimeriti , 	stimati da loro . 
con trarj all' eviangelica purity . Pryne pubblic6 tan grosso volu- - 

• me col titolo •el'Ilistriornatix contro. le drammatiche cornpo- _ 
siezioiii . Ma- le stravaganie ed i delitti 'eziandio dei puritani tor-

. 'T-0177.. II. 	,:_ 	• 	 t t 

(a) 	Sur la corn. argl. 	 (&) 	The works Of-the ergl. poets:Tref. 
Nag/ of .Corlgteve . 
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sero alle loro opinioni ogni autorita ; e sotto it regno di Car-
lo II. i, poeti ed i comici non ebbero a soffrire alcunq, mole- 
stia . 	Ma 	it Collier eh' era di una dottrina affatto contraria al 
puritani , _abbraecia' in questa parte la loro opinione , e con re- 
ligioso zelo ed onesto sdegno presento Alla 	nazione 	nell' anno 
1693. un Ouadro ristretto 	della irreligione .e 	della ernpieta 
del teatro inglese. 	Alla 	vista 	di tanti . scandalosi e detestabili 
tratti si ado, 	 arono gl' Inglesi saggi e divoti , e si vergognaro- 
no di se stessi , che savevano fatto .plauso a do che 11011: meri- 
tava che sdegno -o disprezzo . Alle accuse date dal Collier vol-_ 
lero 	fare qualche risposta it Van-firugh 	ed it Congreve, e 
sorgendo altri. apologisti del teatro , 	e 	a 	tutti 	tenendo fronte 
intrepidamente it Collier 1  aura per' dieci anni la teatrale con-
tesa , e rest& it campo pel Collier , conoscendo e confestando 
gl'Inglesi la indecenza e 	la 	impropriety della 	maggiOr 	parte 
dei loro drammi , Ma che questa ccntesa letteraria recasse po- 

. co cambiamento nel guito del teatro 	inglese , troppo chiara- 
mente lo Rostra lo straordinario .applauso , con cui fu ricevu- 
ta da tutta la nazione 	li indecente 	e 	stravagante opera del 

88 
Gag• Gay , 	intitolata. Del pezzenti, 	o con pia verita Dei Ladri. 

Sessantatre gio.  rni di seguito senza intetruzione nell'inverno del 
1728: , 	ed altrettante poi nella state fu recitata in Londra ed 
ascoltata sempre colle maggiori dimostrazioni di compiacimen-
to e di approvazione . Non vi fu non solo nell'Irighilterra , ma 
neppur nella 'Scotia e nell'Irlanda alcuna citta alquanto riguar- 
devole , che non. facase 	sentire quelropera sul teatro quasi al- 
trettante volte , quante si era sentita in Londra ; 	e stendendo 
la sua fama dovunque s' innoltrava 	l' impero inglese , penetth 
eziandio nell'isola di Minorica , e da per tutto fu ricevuta col- 
10 s(esso &lett() , ed 	ecc46 da, per tutto it medesimo entusiis- 
mo. Ma,cio_che pu6 recare maggiore maraviglia e it ,vedere 
11 dotto- e 	critico Swift .profondere 	i 	pill alti elogi 	a questa 
opera ; 	ed it Pope e le pill colte persone 	di quells nazione 
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„accoglierla coi medesirni applausi che il popolo 	prodigamente 
le tributava. E che mai e cotesta opera tanto cara a tutti gl' 
Inglesi se non Ian ammasso di detestabili laidezze e di stoma- 
chevoli diterie 	di ladri , di furfanti, 	di prostitute , 	di spie e 
della Oh indegna e vile canaglia , che tutte calpestano le leg- 
gi dell' onesto costume, del giusto pensare 	e 	del buon.gusto 
del teatro e della societal Tanto puo l'educazione , it pregiu-
dizio e l' amore nazionale , anche negli animi filosofici e nelle 
piii erudite persone_! o 

L' unico pezzo drammatico , 	dice il Voltaire, scritto da 
capo a fondo con nobilta e puliteiza 'è it Catone dell' .4c/di:- 

Is, 
Addisson . 

son. 	L' energia e la robustezza dello stile , 	la tragica graviti. 
serbata assai costantemente senza mischianza di comiche buffo- 
merle , 	alcuni sentiment' ed alcune espressioni sposte con pre- 
cisione 	e con forza , e piii di tutto la novita del- carattere di 
Catone, affatto differente dai nobili caratteri che si ritrovano 
in altre tragedie , .danno qualche diritto al Catone per essere 
riguardato come it capo cr opera delli-scena inglese , 	e come 
una delle piii rinomate tragedie che siensi prodotte fool- della 
Francia.. Ma nondimeno it Catone dell'ildlisson .e ancora trop-
po lontano dalla drammatica perfezione, ed unis.ce troppi di- 
fetti al suoi pregi , 	perche si possa dire con verita un eccellen- 
te tragedia . L azione del dramma a sl mal maneggiata , che la 
morte di quel grande uomo, la quale dovrebbe vivatnente com-
muovere gli animi degli spettatori,- ecl eccitarli alla cotnpassio-
ne e al terrdre , si guarda con indifferenza e freddaza. Che 
cosa pier inutile all'interesse del dramma, e pia malintesa nell' 
ordine . e ne.f'regolamento che la cospirazione di Sempronio e 
di Siface? Quanto riiscono inoppoituni e freddi I continui e _._ 
complicati amorrdi quella tragedia l Non_ vi ha dramma fran- 
cese ne tragico Ile comic° , per quanto veal- su frivolo_ e poco 
interessante. argomento 2 	che 	sia cotanto 	caricato di 	amori-p  

. 	. 	t t 2 
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quanti ne abbraccia l' inglese tragedia , che dovrebbe tutta oc-.; 
cuparsi a rendere toccante e patetica la morte del gran. Cato- 
ne . 	Avesse almen trattato V' amore colla finezza e col calore 
del Wacine , ed avesse.fatto prendere agli spettatori qualche in-
teresse per le persone che si amano . Ma gil amoregglamenti 
si 	%lino con si mal garbo , e si tengono - daill ,amanti discorsi 
,cotanto freddi ed insulsi , che poco c'importa a-, qualunque esi- • 
to sieno per avere 	le -amorose lof braine. I caratteri sono Ian- 

% guidi e fiacchi , 	coloriti senza forza e vigore :. lo stesso Cato:- 
72e ion 	si,•fa vedere quel' sostenitore della cadente repubblica; 
quella mente vasta , 	quel cuore eroico , 	quell'invincibil petto 	• 
superiore 	a-  tutto it resto 	della 	terra , 	quell' uomd legislatore' 
del mcirtali , quell' tiomo 	paragonabile agli del , linell'uomo is 
somma portento di =ore patriotico, d' integrita , di costanza 
e di ogni virtu; quale de lo dipingono non solo i poeti , ma•  
'eziandio gli stessi storici . 	Egli e un 'dabbenuomo che ama la 
sua. repubblica ,,-ne di altro gli cale , e se e .i suoi sagrifica vo-
lentieri per l'amor della patria , m'a che agisce pochissirno, si 
cOntenta di conservare 	la fermezza 	e 	l' immutabilita, del suo 
cuore , di profondere sane e soaosentenze , 	e prende sponta- 
neamente la anor.te non t'nto con 	grandezza e superiority di 
anima , 	quanto 	con una ccrta freddezza ed insensibiliU , in- 
difecente 2  com'egli dice , nella sua scelta a doriiiire od a ;no- 
rire.  

di Inde rent in his choice to sleep or die (a). 
. 	. 

Clue aftri sentimenti ,.  pat grandi , 	che 
. 
espressioni'pliz sublimi e 	

, 

pia eroi4le non gli avrebbe messo in bocca Corneliot Lo sti-
le ch'e la parte piii lodevole di quella tragedia , non va a mio 
giudizio , esente da ogni .difetto,, Sentonsi ad ogni scena molte 
sentenze distaccafe ; sentonsi simiiitudini le quali 	clovrebbero, 0 

4(a) duo v_,,7  
'1. 4 
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.. condo il comune sentiment° 	dei Critici, essere sbandite dalle 
tragediv, e certo alla fine degli atti vengono sposte di guisa , 
che solamente possono al piii.._ convenire allo 	stile 	dell' opera, 
nod mai a quello della tragedia ; sentonsi in fine alcune espres, 
sioni od alcuni sentimenti , che 	non hanno la nobilta ed ele-. 
vatezza che deggiono ornare ii tragico coturno. Ic. parlo . con 
rirnore dello stile di un Opera—scritta in lingua straniera, della 
quale non ho la cognizione bastevole per poterne formare esar, 
to giudizio, e propongo sottLt° .il mio sentirnento, lasciandr 
-ad altri pia"cli me intelligenti 	P esaminarne 	la giustezza e ia 
verita.. Non sembranoipia comiche che tragiche le espressioni: 
Del ! mi strapperei la barba al sentire il vostro diseorsi •-, 

Gods , i cou'd tear m!‘ beard to hear you talk. 

4111aledetto raga To 	come .duro rn' anolta!  
_ 	 _ 	 ) 

Curse on the boyt tow steadily he lears me .1 
! 	 , 	 , 

ed;  altre non poche di queita Carta ? E' egli esPos-to con rrobil- 
ti e Iorza tragica il sentimento di. Semprotzio , dove dimandan- 
.de che e la vita: NOR 3  risponde, lo stars; in piedi , e 'trar-- 

..re l' aria frese-a-di tempo in tempo, 	o guardar fissairtente il 
sole, g i' esser libefo . 	' 	, 	 .- 

, 

	

	 . . 
. , . . 	• 	- . ,. . 	Prath 	is-  life? 	' 	- 	, 	• 
2'‘is-  not to stalk about , and draw fresh ar 

• 'From time to time 2  ors gaw upon the sun; 
'Tic' to be free .• 

r 	_ 
_ 	 . 

Lascio le parole ra, 	ano ed altre &al, 	he non vorrei send- 
re nella tragica kravitl: Iascio la breve scena di Sempronio col 
capi deli' ammutinarnento , troppo conforme al gusto. popolare 
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di quei teatro ; e conchiudo che it Catone dell' diddisson sal!.' 
bensi Uri portent° di eleganza e 	di sostenutezza di stitz per le 
scene inglesi avvezze agr informi miscugli di ,,sublime e di bas- 
so , di plebeo e di nubile , 	di comic° e di tragico degli altri 
poeti-; che it carattere di Catone e lo stile di tutto.  it dramma 
generalmente elegante e colto possono dare qualche diritto all' 
universale. applauso , che per una specie di tradizione si dispen-
sa al Catone dell' .eiddisson; ma che questo non basta per for- 

up 

--marne un eccellente tragedia , 	che deggia prendersi per model- 
lo dagli altri poeti , me 	che 	possa 	pur sostenere it confront° 
delle 	tragedie. francesi . 	 . 	, 

L' autore anonimo di un opuscolo intitolato Cofpo d' oc- Altri tiramma- 

t lc; posteriori. chip suit' inglese letteratura, lungi dal guardare it Catone co- 
me un modello ,di peTfezione , dice ch' esso introdusse 11 catti- 
vo gusto, e fete nascere it fgeddo ed it declamatorip nella tra- 
gedia . 	Non 	ardiro di decidere che la fredia regotatezza dell' 
.elddisson sia"da preferirsi allo sregolato calore del Shakespear 
e dei suoi ammiratori ; ma diro bensl che la.scena inglese avea 
troppo bisogno di ritegno e di freno , perch& possa esser bia-
simato chi voile introdurvi 1' esattezza e la 'regolarita , ancor- 
che dovesse farvi alcun sacrifizio de/ fuoco e calore . 	Checche 
di. 	cio Sia ,. non credo che it Catone dell".4ddissorz abbia avu- 
ta tanta influenza sul 	gusto -tragico 	degl' inglesi , 	come 	sem-. 
bra volere farci credere quelVanonimo . Dopo l' Addisson fio- 
ri it Rowe, uno cte"piCt celebrati tragici 	dell'Inghilterra , gran- 
de ammiratore del Shakespear e scrittore della sua vita : 	fiori 
it Dennis nemico irreconciliabile del Pope encomiatore del Ca- 
tone: .fiori I' infelice Savage, non men° conotciuro per le sue 
tragedie che per le proprie disgrazie : 	fiori it celebre Young, 	, 
le cui 	tragedie, singolarmente La Vendetta ed II Busiride, 
Vengono distinte come originali .dallo stesso 	anonimo : 	fiori it 
famoso Thompson, poeta quasi tanto applaudito nell'Inghil ter-
ra per le sue tragedie , come per le rinomate sue Stazioni„ it 
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uale , tuttoche allievo dell%elddisson, non meno si discostO dal \ 

, gu to tygico del suo maestro che da quello del Shakespear:- 
fiori 1' Hume autore delle tragedie L' 4gis e Douglas , cele; 
brate dagl' Inglesi ed eziandio dagli 	stranieri , e 	commendate 
singolarmente dal suo amico e parente David Hume con ismi- 
surate e soverchie lodi 7  Questi sono 	i 	piit illustri tragici 	che 
hanno occupato in questo secolo 	it tea tro dell' Inghilterra; 	e 
ciascuno di essi ha seguito it suo genio 1  ed ha formate le tra-. 
geclie second() 	gusto del popolo , non secondo lo stile dell'io.* ,i1 
4ddisson; 	ma 	nessuno ha saputo cogliere it linguaggio della 
natura e le vere espressioni dell' affejto e della passione ; 	nes- 
suno ha saputo formare tragedie che si possano leggere con in- 
teresse 	e 	con 	piacere . 	La tragedia- cittadinesca puo dirsi con 
ragione tragedia inglese; i pezzi tragici del Shakespear hanno 
tanto del familiare 	e domestico , che possono ugualmente che 
eroici chiamarsi cittadineschi . 	Ma di quella tragedia the nell', 
use comune si chiama cittadinesca, che prende a soggetto le. 
disgrazie di private persone , 	prodotte 	dai privati for vizj , 	it 
prim o ch' io sappia averne dato esempio fu l' inglese Giorgio 
Lillo sul principio di qliesto secolo nel Barnwell e nella .Fa-
tale curiosita. La commedia seria e stata parimente ricevuta 
\con istima dagl' Inglesi . La falsa dilicatezo di-Hung-Kelly , 
nojosa e stucchevole commedia , e.  La moglie gelosa, una del- 
le migliori del teatro inglese , 	11' suicidio 	e 	qualche 	altra di 
Giorgio Colman, deggiono in qualche modo appartenere a quel 

.. 	gene-re di comica poesia . 	Il teatro inglese , 	come ii francese 
ha avute alcune Muse che si sono dedicate ad illustrarlo . Miss 
Cowley ha, composta L' Evasione , lo Stratagemma della hel- 
la ed altre commedie . Mistriss More , autrice 	della tragedia, 
.Percy, ha composti drammi sacri , destinati alristruzione del- 
la gioventet ; 	e 	benche • in 	un 	gusto 	affatto 	divers° ,. puo in 
qualcle modo chiamarsi la Geniis ciell-  Inghilterra . Una fortui-
ta unioisie di varj scrittori sembrava che fosse per levare la corn- 
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media ilalese sopra le grossolane (arse 	che irnbrattavano quel 
teatro . Ma il popolo inglese , come opportunamente riflette: IL 
Voltaire , 	siccotne e pia ricco ed agiato clie it popolo delle 
aitre nazioni 2  cosI pia frequenta il,teatro, ed ha pia influen- 
za per impegnare i poeti ad accommodarsi al suo gusto ; 	e it 
gusto del popolo 6 generalmente di colpi forti , 	mordenti sa- 
tire, caratteri esagerati, caricature e grossolanitl. E percio rion 
si 6 ancor avvezzato it 	teatro inglese ai pensieri fini , ai send- 

s mend dilicati , 	all' ingegnosa piacevolezza , 	alla decenza , 	alla 
tegolarita , -ed 6 rimasto cogJi 	stessi difetti , di cui i savj criti- 
ci si lamentanO . 	La 	sOpraccitata Cowley 	nella prefa.  zione alla 
sua comtnedia The town before you 1  ossia it quadro della eit-
at 5  dice" a ,  questoproposito „ Qual rnadre ardira. d1 condurre 
„ una sua figlja al teatro , 	a 	questa grande scuola nazionale_, 
2.2  colla speranza che possa trarne qualche vantaggio f Se 1.  au- 
„ tore ha la disgrazia di fare una riflessione morale, o di espri- 
,, mere un sentiment° , tutti si metto'no a sbadigliare , e aspet- 
„ tano che la caduta d' una sedia o d' un atto.re svegli la lo- 
„ ro attenzione . Spero che rni si permettera che io acct.si me 
T2  stessa . Io ho lusingato it gusto del pubblico ; e non arros- 

, „ sisco ,, . 	Lascio al dotti ed .,esperti nazionali che pensino al 
rnerito o demerito. del lord teatro ; e not ci fivolgererno a da-
re uno rsguardo al tedesco . 

NT II teatrotedesco , comeche in gran parte forniato sul fiap- 
Teatro teciCSft 

Co  cese , ha nondimerro assai 'Oil del 	gusto' inglese .the del fiance- 
se ; ma. e ancora 'trOppo lontano 	non solo dalla,francese'eccel- 

' lenza , 	ma eziandio 	.dall' inglese , ' qualunque 	Slasi , 	celebrita. 
Lasciamo agli eruditi nazionali 	la cura• di esaminare 	la 	prima 
origine della 	commedia 	nella !Germania , 	se 	debba 	prendersi 
.dall'anno,1492., ovvero dal 	145o.; 	lasciamoli eiscutere, -se il'. 
famoso Reuclin. 0 se un certo Giovanni Hosembluth sia stato 
it primo autore di tali componimenti ; lasciamo al Gotscl2ed (a) 

(a) 	Tca ro Tcciesco Pref. 	 . 	 , 
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a lodeiole fatica di formare una lista di tutti i dianimi stam- 

p 	i 	neilla 	Germania 	nel - secolo 	decimosesto 	e 	nei segue ti ; 
not comincieremo 	a 	guardare it teatro tedesco da tempi assai 
posteriori . 11 Bielfeld ,Thel suo libro Dei progressi degli .elle; 
nianni riporta it catalog° delle opere 	del celebre poeta Opiq' 
stampate nel 1644. , 	e fra queste si leggono tradotte in versi 
tedeschi L' 4ntigona di Sofocle e Le Trojane di Seneca . 
Friedel, nel primo tom° del suo reatro tedesco , dice 	che 
nel 	165o. si  vidde comparire alla luce 	una traduzione tedesca 
del 	Cid di Cornelia ; che poi nel 	1669. si recite nel collegio 
di Lipsia una traduzione 	del Polieuto.; 	e che posteriormente 
it Veit/zebu pens° a formare una compagnia comica tedesca , 
e fete a questo fine tradurre 	alcune commedie del Moliere . 
Ma queste traduzioni non bastarono ne in quel secolo , ne 	al 
principio dell' altro 	per dare qualthe sapore 	di buon gusto al 
teatro tedesco , 	e 	levarlo 	dalla 	imperfezione 	e 	dalra 	rozzez- 
za 	in cui giacque 	per tanti secoli ; 	ne. sarebbe 	ancora 	forse 
risorto 	a 	quest' ora-  dall' infelice 	suo stato , 	se una donna di 
bassa sfera non' gli avesse pietosamente stesa , la mano per sol- 
levarlo.. La Neuter , 	valente attrice , 	fornita 	di 	un singolare 
talento pel teatro, ed animata 	eziandio 	dal 	buon gusto della 
poesia , prese 	a _ petto il riformare 	la scena tedesca e ridurla , 
per quanto fosse 	a 	lei 	possibile 1 	alla perfezione ; 	ed oltre it 
formarsi una buona compagnia di attori , procura di eccitare 
alcuni poeti di gusto drammatico a dare at pubblico buone 
traduzioni dei' migliori pezzi francesi , 	ed 	a 	comporne 	altresi 
degli originali . 11 Gotsched fu it primo che -p °nesse man° a 
questo 	utile 	lavop , 	ed -oltre 	varie traduzioni 	dal 	francese , 
produss; alcuni drammi di propria invenzione . Eccitossi al suo 
esempio la 	nioglie , e compose parimente 	alcuni pezzi dram- 
matici . 	Non erano i drammi di questa studiosa coppia_vicini 
abbastanza al boon gusto dei Franc.esi tradotti , ma si discosta. 

TW77. H. 	_ 	 - it 1.1 
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vano assai delle strane assurdita che avevano fin allora occupa-, 
to le germaniche scene , 	perche 	si 	meritassero, le 	giutle Id, 
della loro nazione . Di assai maggior merito sono le commedie 
del Gellert , 	fra, le quali viene con pa'rticolari lodi a ragione 
comrnendata quella delle Sorelle amiche , lontana ancora dalle 
finezze dell'arte drammatica , ma assai pia perfetta che non era 
da aspettarsi nell'infanzia di quel teatro . Il-  Berhmann , erudi- 
to negoziante di Amburgo , 	diede al suo teatro la prima tra- 
gedia nel- Th.  noleonte , la quale pur non e piiva di forza e di 
ornamenti 'tragici , ne puck leggersi ,senz'ammirazione del genio 
tragico di 	quel. mercante , che seppe al primo slancio toccare 
un si alto punto , 	a cui altri dopo molti anni non sanno an- . 
cora innaizarsi . Ma sorsero tosto Schlegel e Croneck, e colic 
loro tragedie , 	principaltnente col Canuto lo Schlegel, ed 11. 
Croneck' col Codro , si guadagnarono tanti applausi , che furo-
no chiamati , da alcuni it Cornelio ed it Racine della Germania, 
benche io non credo 	che 1 dotti Tedeschi' possano acconsenti- 
re 	a 	si onorifica, appellazione . Se si vuole accordare ai dram- 
matici tedeschi questi norni di onore , ardir6 anch' to con pia 
ragione di trovare un Crebillon alemanno nel funesto e tragi-
co Veisse ; it suo /irreg. e Tieste spira ancora pia orrore e te-
traggine di quello del Crebillon; ed egli, stiidiandosi di prende- 
re dagr Inglesi situazioni terribili , 	empl le sue 	tragedie della 
cupa malinconia che tanto e comune a quelle del Crebillon. Lo 
Schlegel , oltre le tragedie , yolle altre,s1 comporre commedie, 

..- e non si merito minor lode col Trionfo delle donne savie che 
col Canuto ; ed 17 Misterioso e La Bellea mutola possono 
bene uguagliarsi toll' 4rrninio e colla Didone .i-Ma per quanto 
sieno degni di venerazione e di stima questi poeti , nitao"'giun-
se a quel merito drammatico che .si fete gloriosamente it Les-
sing ...Quanta lode non meritano le sue commedie dello Spiri• 
to forte e del Tesoro? 	Quanto non interessano le sue trage- 
die citradinesche ? 	La Sara Sampson singolarrnente veste una 
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tal' aria'patetica , 	ed e si piena di nobili sentimenti , 	di tratti 

4i e Ali 	dilicate espressioni , 	the se avesse la mossa degli 	af- 
fetti pia rapida , se meglio preparate 	e 	pia necessarie si pre- 
sentassero Ie visite di Mellefond e della Illarvood ,. se , non trat- - 
tenendosi in monotone espressioni , in osservazioni troppo ini.4- 
nute e in 	metifi sici 	e 	lainbiccati 	sentimenti , 	fosse 	ridOtta 	a 
pia giusta misura e pia discreta lunghezza , potrebbe gareggia- . 
re colle migliori commedie piangenti dei Francesi , e non per-
derebbe molto al loro confront°. La sua Emilia Galata si seer! 
to tutti i di sul teatro, sempre con nuovo piacere . Il celebre 
Klopstok, 	non content° di ottenere presso i suoi 	nazionali H. 

- name di Omero , ha voluto altresi acquistarsi quello di Sofo- 
cle colle tragedie date alla lute , II Salomone , II Saule e La 
Morte di Adamo , dell' ultima delle quail soltanto ho 	letto 
qualche breve passo nel tragico Arnaud (a) , it quale non sa 
mai lodarla abbastanza . Egli inoltre ha composto il Davidde 1  
che puo dirsi un dramma biblico , e due drammi nazionali La 
Battaglia di. Arminio ed I sette principi , sul gusto e costu- . 
me degli antichi 'Bardi ; 	ed 	ha 	in varie guise mostrato it suo 
genio e fuoco poetic° . Il barone di Bielfeld , oltre le fatiche 
da Jul prese per illustrare it teatro di sua nazione colla notizia 
che diede dei migliori poet;, coi compendj e 	traduzioni ,code 
*che presento dei loro drammi, 	voile eziandio lavorare per se 
stesso ad accrescere it suo onore , e scrisse due volumi , prima 
in tedesco e poi in francese , col titolo 	di Drammatici iliver- 
tirnenti . Brawe , Kruger , Engel ed altri parecchi si sono pa-
rimente dedicati ad arricchire it loro teatro di nuove composi- . 
zioni . 	Alcuni,  Francesi ed Italiani ci hanno dati saggi del gu- 
sto drammatico degli Alen) anni nelle traduzioni di alcuni dram-
mi . II Friedel va raccogliendo in pia torni tradotti in france-
se quei drammi , the crede Possano recare maggior. onore ilia 

. 	 it 	it 	2 
(a) 	Disc. prci. 
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sua nazione, e fa parte a tutta l'Europa del gusto teafrale del 
suoi poeti . Ma, a dire it vero, fra tanti pezzi todati clq,l Frit- 
.clel non ne trove ancora di ciuelli che ci possano servire di as- 
sai chiari saggi della finezza 	e 	della perfezione del teatro 	te- 

. desco . 5, Melpomene,. dice it gran Federico. (a) parlan.lo del 
suo teatro , non e stata corteggiata che da amanti bizzarri, 

„ gli uni montati sui trampoli , 	gli altri 	strisciantisi 	nel fan- 
„ go , 	e tutti ribelli alle sue leggi , non sapendo ne interessa- 
5, re ne toccare , 	rigettati dai suoi altari . 	Gli amanti di Ta- 
, i lia sono stati pia fortunari ; ci hanno essi forniti almeno di 

„ una vera commedia originale . 	Questa 	e ii Postzug, nella 
,, quale espone it poeta sul teatro i nostri costumi ed i nostri 
.,„ ridicoli ; 	.Moliere 	stesso , 	se 	avesse 	lavorato 	sul medesimo 
0  soggetto, non vi sarebbe riuscito con maggiore felicia . As-
o  sai mi displace di non poter distendere un pia ampio cau- 
1, logo delle nostre buone composizioni „. Non so quanto fos-
se giusto un tale giudizio quando fu proferito dal letterato mo- 

. narca . Dopo quel tempo it teatro alemanno 'ha ricevuto nota- 
. bile miglioramento ..01tre it Postvig del generale ..4irenhof, 

Canto lodato da Federico, it Paggio ,ed altre commedie dell' 

. Engel , sono state molto gradite . Il Collin col suo ,zittilio Re- 
gob° e con altre tragedie ha riscossi molti applausi 	nei teatri 
di. Vienna e di tutta la Germania. 	L' attore comico kfriand: 
oltre avere giovato al teatro col condurre a maggior perfezio-

elle la d clamazione teatrale , l' ha arricchito altres1 con moire 
sue composizioni, che si sono meritate le pia lusinghevoli com-
mendazioni . 

Ma i poeti che piit onore hanno fatto ally dtammatica poe-
sia alemanna , c formano it glOrioso suo triumvirato , sono lo 
Schiller, 	rapito 	dalla morte troppo immaturamente 	al teatro 

stirrer. teciesco , it Goethe, e it Kotzebue. Le tragedie dello Schiller 
godono presso i suoi nazionali della pia alta ripurazione e so- 

fa) 	De la litt. albula. 
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no state anche stimate 	e 	tradotte 	dai forestieri . 	La versifica- 
) one faci e - e chiara , e nervosa i.n.sleme 	e piena d' immagini 
nuove ed a dite , alcuni dialoghi superiormente condotti , 	al- 
cuni tratli sublimi e alcune scene veramente tragiche sono da 
tutti iodate , ' e 	coprono 	alcuni difetti che 	i 	severi critici gli 
vogliono rimproverare . Viene accusato di avere scelti 	caratte- 
ri poco degni di una onesta e decente scena , 	e infatti ye ne 
sono alcuni troppo viii ed. esecrabili , .per mon ributtare i dili-
cati uditori . Le sue tragedie D. Carlo, it Vallenstein , ed al`-' 
cune altre sono pill quadri storici e politici , che componimen- 
ti drammatici , 	ci 	presentano in 	dialoghi una storia , 	vera 	o 
romanzesca che sia , .che conduce per varj avienimentrl'atten-
zione degli ascoltanti , non isviluppano un fatto che s'hnprima 
profondamente nel Toro. animo, 	e .produca quella commozione 
di aifetti che forma. it fascino 	della tragedia . Talor vi si o'sser- 
va un atto inopportuno 	e fuori 	di luogo , 	talora 	uno sciogli- 
mento troppo difficile ; e 'cosi varj altri difetti . 	Ma nondime- 
no con tutti questi difetti 	i 	drammi dello Schiller , tragici o 
storici o checche sieno , abbondano di tante bellezze di carat-
teri , di dialoghi 1  di situazioni, che farm° sparire le macchie e 
deformity, ed eccitano 1' entusiasmo in tutti i 	teatri tedeschi . 
II Goethe , pia erudito , pia fino , e, piA 1  per cosi dire , 	bello 
spirito , nudrito collo studio dei 	greci e dei latini , e coltiva- 
to in una corte elegance colla compagnia dei piii belli ingegni 
della Germania , 	si e guadagnata coil' Ifigenia in Tauricle , 	e 
con altre tragedie e commedie , fatte a ,suo pod° , la *stima e 
r ammirazione dei 	colti spettatori ; 	sebbene 	alcuni 	per 	altro 
moderati 	censari rvi scorgano un certo soverchio 	amore di li- 
berty e indipendenza dall' use e dalle regole dei teatrali cptri- 
ponimenti , di raffinathento , di novita e di filosofia , 	che non 
molto pud convenire al teatro . il Kotzebue 6 'pHt popolare , e 
la sua fama teatrale gode maggiore universality . Egli ha volu- • 
to calzate ugualmente it coturno tragico 	e 	it 	cornico socco ; 

G oeth
i,-)3 

e , 

Kot,Tue  . 
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ma questo gli si adatta assai meglio, it coturno lo ten  tiene alguano 
inteppato , 	ne lo lascia camminare con - liberta e si ureiza ; 
sua Musa ama pia it riso e gli scherzi Sella comm dia , che la 
tragica serieta ., 	Tutti convengono nell' accordare al Koq' ebue 
gran talent'. pel teatro , 	occhio 	critico per beii cogliere alcu. 

. 	.  
ne 	situazioni , 	e 	facilita 	ed agevolezza per presentarle , 	colpi 
di 	teatro , 	scene 	toccanti , 	tratti di spirito assai dilicati , 'viva- 
cita di espressione , 	umore allegro , e r arte di muovere it ri- 

"To 	a 	dispetto della pia melanconica severitA . Ma osservo che 
Je persone di_ fino gusto non sanno pienamente adattarsi a far 
eco alle alte grida d' applauso che levano fricti cicetis et nu- 
cis ernptor; 	e 'clop° avere riso 	e 	pianto colli 	turba nel tea- 
tro' all' assistere ai suoi drammi , 	al - leggerli 	poi 	posatamente 
nel ritiro del .gabinetto , li ritrovano tutti troppO uniformi, e 
lion ,troppo morati , ne sempre conformi al fino gusto e al buon 
senso . Filosofi 	che combattono 	le stabilize istituzioni civili, e 
alle volte anche i principj della morale; 	declamano contro la 
disuguaglianza, e finiscono col matrimonio disuguale, mogli in- 
fedeli , figlie diventate madri , cadute in miserie 	e terminate in 
felicita , occupano continuamente le scene di Kotzebue, e for- 
mano la materia dei suoi volumi . 	L' intrigo e lo scioglimento 
sono quasi sempre opera dell' azzardo , 	rare volte conseguenza 
necessaria dell' azione : 	non-  si scorge intendimento abbastanza 
fino 	nella scelta dei caratteri -, 	nella 	disposizione 	delle scene, 
nel linguaggio delle passioni , e vedesi un miscuglio di serio e 
di burlesco , di sublime 	e 	di triviale , 	e spesso anche frasi di 
un tuono troppo equivoco che offendono la dilicata onesta. Ma 
egli .nondimeno sa far piangere alle yoke , e ritiere qualor vuo- i' 
be , 	e questo a un tal 	pregio 	di un autore 	dramtnatico , 	che 
puo, coprire molti-  difetti . 	Lascio ai giudici pia di me compe- 
tend 

 
P esaminare se nelle 	opere 	del Kotzebue i difetti , 	quail 

. ch' essi sieno , 	vengano 	compensati abbastanza dalle 	accennate 
virta ;.' e Conchiudo che il, teatro alemanno, benche nun ancora • 
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\,- 	 desiderata perfezione, rue peril giustamente glo-5a giunt6..alla 

ri' rsi di av'v Patti lodevoli 	avanzamenti .  

	

L' Olanda , tuttoche amante delle lettere e' della filosofia , 	 ..., 	195 ieatro elan_ 
non si e curata gran fatto di coltivare il teatro . La commedia 	arse. 
olandese non 	e- che • una specie di farsa d' invenzione non di- 
spiacevole 1 	ma 	piena 	di strane burle 	e 	di ,scherzi indecenti ; . 
che offendono le 	oneste 	orecchie 	degli 	stessi 	nazionali . 	Con 
maggiore studio vi e stata accolta la tragedia . Vondel e stima-
to dagli Olandesi it Cornelio e it Racine della Toro poesia . La. 
sua tragedia intitolata I Fratelli , ovvero 1: Gabaoniti, ha ot-
tenuto tale celebrita, , •che gil Alemanni hanno voluto colla tra- 
duzione di 	essa arricchire 	it 	proprio teatro . 	La 	tragedia-  alle- 	. 
gorica di Palamede si rese famosa nelle altre nazioni per le cir-
costanze dell'applicazione dell'allegoria, alla, morte del gran pen-
sionario della repubblica Olden-Barnevelt . Ma e queste e tut-
te le altre tragedie del Vondel sono talmente strane per la con- 
dotta .della fa.vola , 	per la, irregolarita 	degl' interlocutori , 	per 
la smisurata lunghezza delle scene e per altri molti difetti , che 
i pensieri 	e 	le 	espressioni 	che 	talora 	vi .si ritrovano , 	degne 
della stima dei dotti olandesi , vengono oscurate dai molti. vi- 
zj 

 
che deformano tutto it dramma : ed' iI famoso Vondel,--hon 

che paragonarsi al Cornelio ed al Racine, dovra riputarsi in- 
feriore 	al Shakespear . vIntonide van der Goes si prove di 	_ 
scrivere una tragedia della Conquista della Cina, che non e 
stata ricevuta con molto applauso . Assai pits felicemente e du-
scito it Rotgans nelle due tragedie che ha pubblicate . lo non 
ho letti che alcuni tratti di quella di Turno ed Enea, e que-
sti mi danno- atrgomento di credere , che non crane) sconosciu-
te al iiotgans le finezze del teatro , e the il cuore del poeta 
olandese sapeva sentire 	it 	calore 	e 	la 	forza 	degli affetti 	che 
convengono alla tragedia . 	Ma •al tempo stesso la morte poco 
teatrale.  che 	si cIA Anata appiccandosi , 	le 	basse 	espressioni , 

_ 	i, popolari 	cuncetti 	ed 	altri 	difttti 	di quelle 	trvgdie, 	le piit 
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esatte 	e perfette del teatro iolandese , fanno vedere crlanto sia 
questo 	lontano ancora 611' eccellenza , a cui potre,libe yenir 
Ora it genio economico e laborioso degli Olandesii, le rigoro- 
se opinioni del lord teologi intorno 	alle 	teatrali rappresenta- 
zioni , e lo scarsissimo use che si fa del teatro , tengono lon-
tane le oneste persone dal frequentarlo , e gli scrittori di me-
rito dal dedicarsi alle •drammatiche composizioni ; ed it teatro 
olandese , -fungi dal camminare a maggiori avanzamenti , glace 
abbandonato ed incolto . 

To Teatru ,:anc-
se 

La Danimarca ha incominciato tardi a montare sulle sce- 
De ; ma in pochi anni si 6 acquistata 	non poca lode . II baro- 
re Ho/berg, 	autore 	di graziose favole 	e 	di molte opere che 
spirano vivacity, e sottigliezza di spirito, compose in oltre cora-
medic eV intrecci complicati , ma naturali , e di piani ingegno-
si e ben ordinati . Glorioso nome parimente si ha fatto nel tea-
tro danese la celebre poetessa Passau. La morte ha rapito re-
centemente it poeta Giovanni Ewald , it quale colla Morte di 
Balder e con altri drammatici componimenti aveva recatce van- 
taggio ed 	onore al teatro di sua nazione . 

197 - 	II teatro polacco conta fra i suoi poeti un illustre magna- 
Teatro polar. 
co . to , it quale ha composte 	vane 	commedie molto stimate dai 

	

_suoi„ L' avaro magnifica 	e 	forse quella che gli ha meritati 
maggiori applausi 1 	lodandosene i caratteri veri , 11 	dialogo vi- 
vo e naturale , 	e la purity dello stile , unita alla facility ed al- 
la dolcezza , dod delle quali not non possiamo giudicare . Ma 
it piano, 	quale 	ci viene riportato nel Giornale 	enciclopedico , 
di Buglione (a), ini sembra troppo vuoto e meschino per po- 
tersi meritare gli elogi 	di 	altri 	teatri . 	Non 	e. questo 	it 	solo 
poets che abbia voluto coltivare it teatro polacco . Io vedo in 
oltre Iodate le commedie di aufori a me sconosciuti : La Spe- 
.sa per vanita nel bisogno, II*Giovine oastigato e qualche al- 
tra 	II principe Martino Ludomirski ha recentemente fondato 

(a). 	Ann. x779. Oct. 
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in VarsaVia un conservatorio 1  che potra 	essere 	una scuola di 
,tori enazionali , dove giovani dell' uno e dell' altro sesso ver-
ranno edutati per l' azione teatrale . Questo' zelo di due Thu-
stri magnati, per promuovere i t omponimenti e I'azione del tea-
tro , pud provare che Parte ed it gusto drammatico hanno fatti 
assal niaggiori progressi in quella nazione , che non sono'venuti 
a nostra norizia . 	Ma le moire e 	strepitose 	vicende sopravve- 
nute a quella nazione hanno chiusa la via a molti altri , 	che, 
da tanto impegno si potevano sperare , 	e che 	ora fl.)rse sotto 
un tranquillo governo vedremo prodursi . 

Alquanto pia distintamente potremo parlare del teatro sve- ng . 

dese , merce le notizie favoriteci dal soprallodato cavaliere En- 
gestrorn , o tratteb da alcuni letterarj giornali , nei quail la Sve-
zia occupa piii ampio posto che la Polonia . La famosa regina 

Teatro svede- se. 

Cristina, che faceva della sua torte una letteraria accademia, 
voile che it illesser2io componesse tragedie e commedie svede- 
si , 	e che le 	rappresentassero i suoi cavalieri 	e 	le sue dame , 
come si fece infatti con sommo applauso della 	dotta Cristina 
e di tutta la sua torte . Ma non si pita intendere , dice it ca-
valiere Engestrom , come una regina di gusto si fino potesie 
sentire diletto di tali composizioni , 	le 	quali altro non aveva- 
no di poetico che la rima , senza piano , senza condotta e sen-
za immaginazione. Alquanto posteriormente it cancelliere Duch,  
lin -voile anch'egli scrivere drammi , e questi , ancorche molto 
superiori 	a quei del Messenio, 	restarono nondimeno 'troppo 
lontani dalla perfezione 	che 	la drammatica 	poesia aveva otte- 
nuta nelle-altre colt& nazioni .. Ma finalmente it 	teatro svedese 
ha chiamata 	a' se 1' attenzione 	di Gustavo III. 	it quale ,' fin 
dal principio del suo regno, congedO la compagnia comica fran- 
cese per incoraggire sempre pill la scena nazionale . Dal 	1773. 

. si hanno giA cingue volumi di teatro svedese (a) , e 	vi 	sono 
Tom. H. 	 x xi. 

(a) 	E:p.;t ds Iournaux 	Decy7S2. 
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altres) alcuni drammi non compresi in tale raccolta (*) . Eni 
gestrom infatti cita it ,Cora ed 4lonso di Adlerbeth, die nc(z 
veggo annunziato nell' indice del drammi contenuti in quei vo,  
lumi ; 	e posteriormente si e pubblicata un altra tragedia inti- 
tolata Sune Jan 	del conte_ Gyllemborg , che sari. certamente , 
come le altre sue composizioni , ben - degna delle lodi dei suoi 
nazionali ; e anteriormente eziandio un altro conte di Gyllem- 
borg aveva data al teatro una' commedia intitolata it Peti-me.: - 	, 
tre, e non pochi altri drammi svedesi che veggonsi lodati dagli 
scrittori , non sono compresi in quella raccolta . Citero alcuni 
Pezzi che in questa riportansi , 	perthe 	si 	formi 	una qualche 
idea del teatro svedese si poco da not conosciuto . Birger Jail, 
drarnma eroico del Gyllemborg 	che vedo assai commendato , • 
Teticle e PeMo, opera del PVellander; ,elci e Galatea del La-
litz. ; -  Orfeo ed Eurydice tradotta dall'italiano dal Rotmar, con 
un prologo del Zibeth segretario del re ; 	Zaira 	tradotta dal 
Folberg 1  con un prologo del conte Gyllemborg intitolato La 
Festa Svedese ; .eltalia tradotta dal Murberg ; La Merope del 
Voltaire tradotta dal bibliotecario Ristel; L'Orfano della Ci-
aa tradotta dal Flintberg ; del medesimo' e un proverbio Il 
sole risplende per tutto it mondo ; Silvia, opera, francese tra-
dotta dal barorie Manderstroom; dal medesimo tradotta la corn-
media del Falbaire I due ilvari e L' Ifigenia in /Elide del 

, 

Racine : Ne vi mancano poetesse the concorrano ad arricchire 
colle loro traduzioni it teatro svedde . 	La Ilolmstedt ha tra- 
dotto II Mercante di Smirne, e la Malmstalt Zemira ed 
,tor , ed it Lucilio, opera comica del Marmontel . Ma a niu-
no dee tanto quel teatro quanta al segretario der re 4dlerbeth. 

__Se vi ha svedese capace di fare .buone tragedie , dice l'Etzge- 
strorir, egli e certamente l'Adlerbeth , pieno d'immaginazione 
e di fuoco , di nobili e sublimi pensieri , di sano gusto e so- 

(*) 	Quest° fu mitt° verso it 17824 	e prodottisi mold' nuovi eorni)onitnenti non 

	

elope, quel tempo saranao unclad i volurni, 	arrivati ella nostra notizia • 	, 

. 
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flo giudizio , e di moltissime cognizioni . 	Noi abbiamo . di lui 
1,' Ifigenia in dulide, trageclia coi cori , la quale non e una 
•fraduzione della francese di Racine 1  ma 	come questa .press 
nel condo dall' antichia . Noi abbiamo di lui Cora ed "lions() 
posta in musics dal Nauman, e conosciuta soltanto fuor della 
Svezia per una 	cattiva traduzione tedesca ; 	ma nell' originals 
svedese e piena di tratti veramente sublimi e di bellezze sin-
golari . Ma oltre di ,questi due dramrni citati dall'Engestrom, 
io vedo nel teatra svedese Nettuno ed "Infitrite, Egle, Pro-
cri e Cefalo 1, ed 4nfione, o imitazioni o lib-ere tra.duzioni dal 
francese fatte dal medesimo ildlerbeth , ed altresi alcuni pro- 
loghi composti da lui 	per 	la nascita del principe ereclitario i 
per la regina e per altri soggetti . Tanti poeti di ogni condi-
zione e di ogni sesso , dedicati a coltivare la drammatica poesia,' 
bastano a dare onore e celebrity al teatro svedese ; ma a mag-
giore guo•innalzamento ed a colmo della sua gloria e nobilta, 
lo stesso monarca 'Gustavo III. ha voluto applicarvi ii reale 
suo stile 1  ed ha compost() recentemente un dramma intitola.to 
La Generosita di Gustavo didolfo , recitato da'cavalieri e dal- 
le dame della sua. carte sul teatro di Utrichsdahl 	(a) . 	Se le 
arti fanno progressi quan do sono renute in pregio ed 	in isti- 
ma , che avanzamenti non dovremo sperare dal teatro svedese 
che si vede elevato ad onore cotanto grande ? 

La Russia ha cominciato anch'essa in quest() secolo a col- 199 

tivare l' arte drammatica , e quasi vuole vantare dal bel prin, 
cipio un Racine. II 	malaugurato poeta Trediakovski ebbe it 
temerario coraggio di scrivere una tragedia, forse la prima' che 
siasi sentita rrella lingua dei Russi ; ma questa, in vece di go,- 
dere it plauso del pianto dei leggitori , 	non 	ha ottenu to.. che 
le risa 	ed il disprezzo . Lomonosof si prove) anch^ egli a scri7  
ver tragedie ; ma non ebbe in queste la, medesima felicity, che 

x x 2 

(a) 	Journ. Ettciclop. hill. 1783, 	
, 

Teatro rus$0.4 
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nelle altre sue poesie . Soumarokof ,e irprimo e it Vero dram-s  
Matico della Russia, stimato anche dai forestieri e tradoito d

, 
 

francesi . Egli ha composte mclite tragedie e commedie , reci-
rate nei teatri della Corte in Pietroburgo ed in Mosel, e ran-
to stimate dai sua nazionali , che abbagliati dai loro pregi vo- 
gliono accordare all' autore it glorioso 	titolo 	di Racine della 
Moscovia . „ Elegance come itai:ine, dice Levesque (a), tea- 
1, to cr imitare la condotta dei suoi piani ; 	ma non pote pe- 
„ netrare it segreto di quell' inimitabile peseta. 	Egli 	voile es:- 
" sere savio come 7taelne; ma divenne freddo , e la sua sce- 
,, na mance) di mom e di calore . Nene commedie ha troppo 
12  imitato la maniera dei comici francesi , e non ha potuto pa- 
„ reggiarli „ . Ma non e egli di somma gloria pel teatro rus- 
so l' avere di primo lancio tentato di accostarsi 	al Racine ea 
ai primi eroi deli' arte drarnniatica? Ad esempio del Soumaro-
kof , si sono provati altri Russi a scrivere pel teatro; Ira.  i qua-
li altri non citerd the it Macikof, ' uffiziale delle guardie im-
periali , autore della tragedia 11 (also Demetrio e di alcune 
altre . Ma le compagnie francesi ed iraliane cola portatesi per 

v,5 

`1e commedie e per le opere ehiamano a se II pill nobile e col-
to concorso della nazione , e fermano in qualche modo i pro-
gressi del teatro nazionale , che non si sente animare della pre-
senza delle persone che possono recarne sano giudizio . 

Tent() spa- 
gnuoto . Gli Spagnuoli , che nel passato secolo dominavano neteatri 

di tutta la cotta Europa , sembrano 	in questo troppo lontani 
da tale ambizione , e si taeciono neghittosi e quieti . 11 teatro 
spagnuolo ha avuta la fatale sorte 	di essere con maggiore im- - 
pegno coitivato ' in quel tempo appunto,,  in cui Ron poteva da-
re frutti sani e sinceri che venissero a perfecta maturity „quan. 
do l'immensi tutba de” poeti che l'innondava non conosceva le 
finezze 	dell' arte 	che professava 	con 	tanto ardore . In questo 
secolo si e acquistata. maggior 	cognizione del vero gusto del 

Ca) 	Totau V. 
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teatro, ed in questo secolo e mancato it fervore di coltivarlo'. 
Alla mita di questo secolo solamente s'incomincio a destare in 
alcuni poehi questo lodevele zelo , e nell' anno 175o. produsse 
i)on Agostino Montiano La Virginia, tragedia che ha godu- 
to I' onore di essere tradotta 	de dilicati Francesi nella for lin- 
gua , e tre anni 	dipoi pubblico L'Ataulfo , amendue scritte 
esattamente second() le regole dell' arte , che si liberamente aye-
vano infrante i suoi antecessori . Ma molti leggendo quelle tra-
gedie saranno ,forse.portati a desiderare pia presto la sregolata 
vivacita dei biasimati poeti , che la languida e fredda esattezza 
del Montiano . Pia felicemente riusci it dotto Lazan nello stile 
della commedia , 	traducendo 	dal 	francese 	Il pregiudizio 	allot 
moda . II Moratin ha composte dipoi La Lucretia , L' Orme-
sirula e El Guzman el buerzo , scritte con 'qualche regolarita e 
forza tragica .. I Gesuiti nelle pubbliche funzioni delle loro scuo-
le avevano in breve tempo dato fuori un Filottete, un Gio-
nata, un Giuseppe , un Don Sancio di Abarca, e varj altri 
pezzi drarnmatici 	assai 	adattaci alle 	leggi 	dell' arte ed al gusto 
del teatro . Don Giuseppe Cadahalso ha prodotto posteriormen-
te it Don SancioGarzia ; e Don Ignazio Lopez de Aiala La --  
it/Liman:c/a distrutta , che non S0119, prive di calore e di-spiri- 
to tragic() . 	Don Tommaso Sebastian y Latre si accinse per 
altra via a coltivare it teatro , 	e 	non 	voile 	comporre nuovi 
drammi , ma ridurre gli antichi a maggiore regolarita. A que- 
sto fine pubblico con 	molti 	cambiamenti La Pro .ne e Filo- 
n2ena del Roxas come tragedia , 	ed El parecido en la corte 
del Mora° come commedia . Don Vincenzo Garzja de la Huer- 
ta•  si appiglio to migliore consiglio , 	e 	non 	contento di avere 
coltivato it teatro spagnuolo con una tragedia originale La Ra- 

- chele , 	voile fargli gustare le bellezze del greco con una libera 
traduzione 	dell' _Igamennone di Sofocle , che 	sono state poi 
amendue tradotte h 	italiano . II Marchese di Palazios T)on La- 
ren7o de Villaroel coll',:inna Bolena e col Don Garzia de Ca- 4. 	 , 
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.stiglia, e non pochis  altri poeti con altre drammatiche ptodq-
zioni hanno procurato di ridurre it popolo sul buon scntienz: 
Di miglior gusto nel genere di commedie serie e El delinquerz- 
te honrado del Jovellanos , 	la quale e per la condotta e pe"; 
caratteri e .per gli affetti e per lo stile puo almeno entrare in 
competenza colle migliori in quel genere della Francia, e delle 
altre nazioni che se l' hanno voluta— rendere propria con varie 

. traduzioni . Nel genere delle 'commedie burlevoli sono state pre-
miate dalla R.. accademia di Madrid Las bodas de Comacho ; 
Los Menestrales, e qualch' altra che hanno saputo schivare i 
difetti 	dominanti in quel teatro , senza 	pere recargli 	it vero 
merito coMico ; 	e siccome nell'Inghilterra 1  malgrado i difetti 
del Shakespear, non sono giunti i posteriori poeti ad usurpargli. 
it dominio del teatro , cosi i moderni spagnuoli non hanno Sa. 

. 
. puto coi- loro pill 	studiati e.  meno difettosi componimenti ac- 

quistarsi 	tanto 	credito 	da 	scicciare 	dal 	teatro gl' ingegnosi, 
benche irregolari ed informi del Moreto , del Calderon e de-
gli antichi loro poeti. 

-20T 	= I! teatro italiano 	regolare da principio 	ma languid°, e 
' 	

, 	 , Teatro italia. 
no . 	' freddo 1  sbandi poi nel passato secolo e -nel principio del pre-

sente ogni legame di regolarita , e lasciate le rragedie e le ca- 

- stigate commedie altro non, presentava che pasti.-ci ttratnrnati• 
ci, come dice it Maffei (a) 5  die ne di tragedie , ne di com-
medie meritavano pinto it nome 1  e quel che e peggio di mal 
costume , di sentiments Dkiosi 5  di disonesti esempj e di laidev 
le aficora erano in gran parte contaminati ed infrtti. Non 
poteva it Mee/ darsi pace di -questa depravazione del teatro , 
che tanto pregiudizio recava .al nano costume 	d al buon 	no- 
m della .sua nazione , e pose in opera quanto it suo lodevole 
zelo gli suggeriva , 	affinChe 	sulla 	dritta 	strada si rimettesse il 
teatro italiano , e si sgombrasse dalle ridicole buffonerie, di cui 
1' avevano infettato gli attori , ne potesse venire dagli oltramon- 

to 	De'Teatti antichi c moderni cc. 
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tpi deriio ed acCusato come un cornplesso di sciocchetze e co-
me corrpttor dei costumi . A tal fine invito it Gravina ed all. 
tri dotti poeti a comporre drammi regolari ed onesti , i quali 
pert non si meritarono tale accoglienza 'da poter superare il 
cattivo gusto allor dominante. Pia felice,successo ebbero i pro-
prj sforzi dello stesso Maffei . Vennegli talent() , corm' ei rac-
conta (a) , -di far pruova, se ci fosse modo di fare che mag-
gior diletto delle immodeste recar potesse anche in oggi non 
solcimente.'ai dotti, ma al popolo ancora , tragedia, che ne 
pur matrimonio avesse, e ne pur parola che a passion di amo-
re , benche onestisthno , st riferisse . Allora fu ch' ei compose 
la sua famosa Merope , nella quale , non sentesi verun affetto 
molle ed effeminato , ma l'amore soltanto di una madre fa tut-
to it giuoco della favola 1  e l'interesse it pill tenero nasce dal- 
la pia pura virtu : 	gli affetti naturali di una madre the plan-% 
ge per morto 	it proprio figliuolo ancor vivo , e ch" ella stessa 
va per errore a trucidare , fanno nell' animo Flit profonda im- 
_pressione che i trasporti di una passione non sempre ordinata 
dalla 	natura , ma accesa soltanto dalla cieca e debole sensibi- 
litA . 	Questa 	tragedia per la bellezza dell' argomento , 	per 	la 
felicity, della condotta , pel calore degli affetti , e principalmen- 
te per l' armonia e per la nobilta dello stile, 	benche.non af.; 
fatto esente da imperfezioni , incontro talmente it genio univer,. '- 
sale che si senti replicatamente recitare in _mold 	teatri , 	e si 
lesse con pieno aggradimento pubblicata in varie 	ristampe , e 
fete in .gran parte cambiare di gusto it teatro italiano . 	Ne si 
ristrinse 	ai 	soli 	teatri dell'Italia l'eco degli applausi fatti a ta- 
le" tragedia , ma° si sparse universalmente per tutte Ie altre na- 
zioni , e 	la 111erope del Maffei , come it Cid di Cornell° , 
venne tradotta in quasi tutte le lingue dell'Europa . Ma la tra- 
duzione piii lusinghiera 	pel Maffei dovette 	essere certamente 
quella del tragic() francese Voltaire, benche fatta senza trop- 

fa) 	Ivi a 
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po aiguardo alla fedelta . Appena vidde Voltaire. questa trager  
dia 5  , venne 	tosto 	preso 	da ardente bratna di arricchirg, la sua 
nazione di uno straniero frutto tanto-prezioso . Ma nell'atto :al 
rot mano all' opera , si avvidde non essere possibile it farla gu-
stare al teatro francese in quella naturale semplicita , che tan-
to si era fatta atnare dair italiano ; e conservando quasi tutti i 
tratti pRt belli., quelli cambiando che non credeva potersi adat-
tare al dilicato gusto dei Parigini , ed alcune scene aggiungen-
do che non poco accrescono 1' interesse della favola , fece una 
iragedia delle piit toccanti e patetiche che siensi vedute sul tea- .  
tro . Io non ardir6 di erigermi in giudice della preferenza del 
merito di quell 	due Meropi sY universalmente applaudite ; so- 
lo` dira , che se it popolo par3gino non puo sofFrire sulle scene 
la semplice naturalezza del vecchio Polidoro , it popolo pari- 
gino ha tutto it tosto in questo suo eccessivo 	e 	mal 	fondato 
rigore; 	ne so scusare 	Voltaire, 	che'abbia voluto 	sagrificare 
alcuni bei pezzi al capriccioso gusto del popolo , e privare di 
non piccioli orrramenti la sua Merope; ma dint!) parimente che 
i nuovi 'pregi da lui recati , e tutte quelle scene da Jul aggiun-
te , die tanto impegnano negli ultirni atti , possono supplire con 
vantaggio alle due o tre parlate naturali 	e 	toccanti da lui la- 
sciate , le quail vantio': unite ad 'altre che sembrano troppo sem- 
plici 5  e 'possono Corse tacciarsi 	di un poco fredde e tediose . 

402 La Merope del Maffei forma l'epoca del ristoramento del 
Altri tragici 

iraliani . teatro italiano , 	essendosi 	veduta 	di 	poi 	nei 	tragici 	scrittori 
maggiOre esattezza e regolarita . Martelliaveva introdotta una 
versificazione 5  e conservava ancora uno stile , che non poteva4 
no smire di modello alla versificazione ed air° 'stile della tra- 
gedia . 	Gravina recO maggiore giovamento alla buona poesia 
colle sue regole che colle sue. tragedie . 	Alquanto 	piit dram- 
rtiatico ii Conti levo maggior grido col suo Cesare, col Giu-
nio Bruto e cogli altri tragici dramtni ; ma non pote fare la 
conveniente impressione nel popolo e, nei peti 5  per introdurre 
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pelle, scene: italiane it rlecessario 'Cambianiento . Sola 14 Mao-
pe del /1/falrei otteruie quei vanti• 'd'inienzione , di eondotta 
e di stile~ che meritaroip di chiamare a se . l'attenzione di tut- . 
tî   i- teatri , e di .esser presi. per esemplari da, chi voglia , come 
tutti 	voiliono.„ guadagnarsi gli,applausi.  dei colti spettatori ; e 
la. 1111,eropee 1' unica• tragedia italiana che sib, classica 	e 	taiagil  
strale , lodata e studiata da'nazionali-  e dagli strinieri: Ad emu,  
lazione della serape fu facto t',;Ulisie del tattarini, che le 
Testa 	tropp6•inferiore 	per poter 'entrare con•  essa 	in qualche 
confront° . I.,' esempio della Merope eccito gl'ingegai di molti ' 
Italiani a 'coltivare Con lodevole zelo 	la xragedifra , • studiandosil 
di tenersi lontani dagli siegoliti disordini, del,,passato secolo; e 

. di elevarsi sugli itanchi.  'voli -  dei freddi _drammatici del deCimo;,. 
sesto . Fra tanti scrittoridi tragedie, *, ad iinitazione del Maffei ,,,, 

_si e facto nome alquanto distinto ii Varani , autore di :Giovan7  
ni di Giscala e del D'en)errio (ei), 'tragedie Iodate per la for-
za e tobustezza dello stile , con cuf sono scritte , pia che pd 
fuocp e calore 	degli affetti the dovrebbono -eccitare 1, I Vero- 
nesi dovevano pi4 di tutti sforzarsi ad ettulare la tragica glo- 
ria , 	si 	pienamente acquistatasi dal loro immolrtale concittadi- 
no ; ed i Veronesi ibfatti si 'appliCarono con tam.° imijegno a 

'scriver tragedie , che se ne potrebbe formare un copioSo tea- 
tro veronese , 'arriCchito 	-ecenternente dalle tragedie del Pinde- . 	. mann : I .Gesuiti colle loro funzioni accademiche , per

.. 
 dare tia- .. 

ptile esercizi9 nell'azione teatrale agli studiosi iiOvani .loro al. 
*Boil , non poco ,contribuirono all' avanzamento della tragedia 
italiana , la' quale per la- gravfta e per la. foria dello stile , ' e -,  
per 1' armonia' ed-eleganza del verso -non- poco deve ai famosi 
notni , per • lasCiarne 'maid altri , del Granelli e rdel*Bettinelli. * 
Ma le circostanze della rappresentazione di quei componimen-ti . 
legavano le mani agl".ingeglosi autori ; per non ispargetvi tutti 

Tom. 11. 	 , 	!I Y, 
1a) •E' uscita postcrionnente alla lacc 1' *Nese del nicdcsitno, 	clic port ho letta . 
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quei fiori: che". il:feconcto ibi; genio 	avrebbe -saputo far . mice.; 
ie r  lie iidurre i loro diammi a quella: perfezione di-cui-, sareb- 
Ipono : fors& stati 	capaci . La reale ,accadernica, deputazione 	di 
Parma , toll' invitare i genj Foetid ad una_nobil contesa ; - pro-
ponendo prernio, pei draTmatici cbmponimenti pia, degni , ha 
richiarnato it locievOle costufni della clotia Grecia , -ed hi mes-'' 
so in opera il pia opportuno mezzo, per arrecare Oa poesia 
teatrale il dovuto suo splenclOre. Ma quantunque,negar non si 
possa che i , gloriosk sndori clei coronati 'poeti non,  abbiano pro- 
dotti dolci frutii.  nell'Itallano Parnasio:, 	d' uopo peril - e - con-: 
fessare che ne it Corrado , ne la Zelinda 0 _ ne if Valsei , 	ne.. 
verun altra di quelle tragedie non dovramno prendersi per !no- ,. 
delli '',9la . chi voglia -pttenere tina 	corona , dalle 	mani stesse 	di 

",elpollo . 	Gli $pagnuoli venuti in Italia hanno voluto anth' essi 
concorrere colle lord fatiche alla coltura del teatro italiano ; ed' 
un Gar, ia ed alcuni altri hanno date 'alle 'scene ed alli— stam- 
pa alcunetragedie . Ma 	sopra. tu'tti-  it Lasalci ed it C6lomes 
hanno ottenute- lodi distinte , e questi singOlarmente colP4gne- 
se di Castro-  ha fattorisoriarse del, suo nome i teatri 	d' Italia . 
Oltre di questi 	si sono studiati ,e . tuttor .si studiano ',mold,  altri 
ItaIiani di 'rendere la tragedia binata di quei pregi che le con- 

- vengono ; ma le_loro fatiche ' sono state pial lodevoli the frut- 
. those; 	e. dopo :g11.: sforzi di tanti ingegni poetici r Italia non 

. poteva contare che una buona tragedia Oa. Merope del* Maffei. 
*3 	' . 	V poi sorto it rinomatissimd conte Alfieri; nubile genic),. 

,Alfieri . ' sublime ed -ardito „ '.che ha:vOluto dare a11' Italia Ponore di uri 
.teatro tragico, cu cui si credea mancare.-, e . dal primo apparire 
sulle scene 1‘,iscace 	un generale applauso 	in 	tuera l' Italia , e - 
chiamo anche I' attenzione e to studio delle altre nazioni . 	E hi 

e . yerita eglii.')A fatto in qualche modo cambiare d'aspetto it tea- 
'la ,tro tragicd',. ,Egli levo 	freddezza e it latiguOre delle antiche 1 

ttagedie 	Italiane, vi arreco un fuoco ed ardore , che ad-  alai- 
ni -seriabia noril. poche volte soveialio ..Esli tolse erisodj c Ian- , 
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tgte parlate, prese uno stile -strew) , eit'vlbrato ,. e .aorre rapida-
mente Jail° scioglimento , dove, .come_saviamente. riflette Ora-
tio -, s'affretta'. sempre Panitno dello spettatore. Egli .scactio dal 
teatro i Confidetiti -e le persone non 'necessarie all'az” lone . Egli. 
sba.mil  1 sub,alterni amori -che tint° luogo empiono, nelle: scene,.  
francesi , - ne .servono che 	a 	distrarre— e 	talor anche infastidire 
1' onimo degli spettatori a dei lettori. Ed a1 coantrario oCCupo 
il teatro di caratteri grandi , 	di passioni veementi ed atroci , 
di scene terribiji ,;di espressiOni ford ed ardite, e di spirito ya- 
gico . 	E tutto questo produsie in quasi tutta 1' Italia un entu- 

- siasmo per le tragedie d'illfieri ; che formavano in qualche ,mo-: 
do "1' orgoglio nazionale , e 	fnevano - loro riguardare con Una 
specie di sopracciglio' e (*deo° p4er fino • i 'Corneif e I Raci-
n e , e volere che solo -potesse chiamarsi tragic° 41fiert. Non.  
rnancarono nondimeno-  alcuni itoliani , the non seppero, piena-_ 

_ mente , approvare it .sno gusto drammatico , e far eco agli ap-, 
plausi che si largamente,  gli si tributayano . 	Mandosegli stesso 

,1 suoi cornpohimenti .al Calsabigi ed al- Cesarotti, interpellan- 
doll del loro giUclizio ; 	e . questi 	nel 	rendergli 	le 	lodi the il _ 
suo merito e la loro grata urbanity richiedevano , non tralascia-
rono di rilevarvi difetti si nel piano- e nella condotta clell'azio- 
ne , :th 	

,
e nello stile_ e nella dicitura ..Pia apertamente it Beal-., 

nelli colla -liberty che la.. lungs sperienza e P., assicurata sus fa-
ma in,  ogni' genere di poesia ei perrnettevano di prendersi ;--co- 

.. mincie ad alzar la voce', e levare it fascino the prodotto avea 
la noviti 	di tali tragedie 1-  scoprendone non ‘poche 	sconcez- .1  

- 	ze (a)
, 
 . Dopo 1-4 morte d'idtfieri, cab-tut° atquanto- P ardor e 

dei suoi adoratori , si e voluto imParzialmenre esarninare it ve:- 
ro suo merito net teatro tragic° , e raccalemia Nap oleone di: • 
Lucca _propose queSto esame pel concorso al premio acCaderni-. 
ca dell' eloquenza, e 10.  ha conferlio al professore di Pisa Car-, 

‘ 	. 	Y 2  
(a) 	Lett. 	al :tanonico de "Gio,vannl .- 	. 	_, 
. 	- 
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.mignani, it quale segiiindo pas$0 passo quelle tragedie nel piai• 
no , nell' 4ziorie 1 	nei caratteri , . e in tutte le loro pa/7i.;  ha 
con rdgionata critica fatto vedere in , ciascheduni .di esse parti 
:notabili mancamentii con che 1",aecademia ha mostrato di ri- 

.conoseerli anch' essa , e 'di approvarne la censura.‘contempo- 
-/aneamente to Sched.pni pubblice un ,suo Ragioncynento sulk 
snedesime trawdie ,, rilevanJone -ni9lti difetti , masSimamente 
nella morality ;., ed anche -di -questa Ragionamento si sonoin. 
.c.itta differenti replicate 	1' edizioni.- Oncle sernb‘a ,quasi potersi 
temere ,, che dalla' forse soverchia ammirazione non si passi ad 
un mal inteso abbattimento.. id confeiso che_la bassezza e pu-
sillanimita del mio-  genio e troppo• diversa dalr arditezza e su,. 

4,  -blimita di quell° 	d' 41fierz 	per po,ter 	gISstare orrori , 	scene 
4tr9ci,..caratteri ,caricatamente malvagi, ed odiosi, sfacciate in- 
solenze de' sudditi'l  .e de figiiuoli contro i iOvrani 	ed i Beni- 
tori., 	vana arroganza 	e cieco" orgoglio ,. presi 	per' nobiltA, e 
'grandezza *di, cuore , 	tutta 	la vira ripostanel dispregio della 
vita propria e 'dell' altrui , e nell'amore della libert 	, 	e que- . 

.'st' amore, nell' odic) ed oltra.ggio de s.uperiori , e nel furore di 
cacciar ,dal mond° 	i 	tiranni- , - e 	tutta =1a morality ridotta alla • :vendetta 	ed 	al Suiczcho .. Venendo 	poi 	all' esame cririco -della 
ctmposizione 	dram-matiCa , 	dire- -parimente, che 	la sposizione .  
della *favola non. mi sembra setnpre abbastanza chiara , 	e . 1a 
troppo avara econornia di persone e.cli parole lascia•alle volte 
oscura e male sviluppata l'azione; che,le situa,zioni: e le scene , 

-non.  seMpre si troyano giusti cate, ne glt affetti ben preparati; 
che 1' espressioni"Aelie passioni, 	smaniose spesso e 	violente, 
poSsono parere alle volte pl'it sforzi d' ingegna ,.che-sf(ighi del 
cuere, -e talora 'eziandio pi:IN di unfurioso' e frenetic°, che di 
un .uom -,passionate; 	che rare volte vedesi una passione con-, 
Jona pesuol_gradi, ne un affetto spiegato colla toccante espan- 
,sione che desidera lo. spettatore ; 	che troppo song frequenti' 
i monologhi ,, 	e che,s1 dialoghi 	rnarican° spesso dei .dovuti.ri- •   
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*goardi 	della 	gentilezza -,e - decenza, , 	scagliandosi , mutuainente 
- dell' in&iurie talora inopportune e, quasi sempre troppo.-sfaccia4: 
to '; 	e che finalmente 	miclisguita:lo-stile duro, intralciatoi:- 
'disarmonico , oscuro ; come .a nessuno place , fuorch'6 a la', , 
stesso.... 	e .  Credo, the 	la maggior parte' degli, fmparziali 	lettori...,,,  
non votr4 bpporsi a questh.mier sentimenti% . Ma ,che perci6 :1,., 
,Diremo ai giovani poethi, '`che sfuggano questi, clifetti, nati force; 
dalla naturra ed,indole dell' autore-, -e da soverchia ,ainore di.  ' 
novita , difettLbensi non piccioli , ma non pe't6 ni2Ito,difficili, 
a sc4ivare , e a volgano ad ammirare i .sopra 	accennati'meri-; - 
ti., 	e 	ad imitare le singolari sue 	bellezze ,. grandi 	e 	vivi ri- 
tratti disegnati4 con 	tanta Fran chezza , e coloriti coil tanta for- 

.za , sentimentt cotant© nobili 	e 	sollevati , 	pensieri A _sisal e 

_ profondi ,; espressioni si vigorose ed energiche, situazioni tea-
trait, scene interessanti, piani originali„ e tanti altri lodRtoli 
p- regi , che lanno riguardare 19 /11fieri, con nrraviglia c venera- 

‘, iione some un.pensatore pthfondo , un genio forte, un ingegno 
sublime.; un uorno straordinario che ha *av,uto toraggio di, pur-,-
gare it teatro tragic° di.radicati vizi e superfluity; e gli ha dato 
un .nuovo .Sembiante ; e faremo 'di cuore liete.-Congratulazioni 
all'Italia, die se prima godella di un Metastqsio principe dell! 
opera in musica , se contava tin Goldoni che avea fatto cono=. 
scere e stimare alle altre nazioni le .comEriedie italiane, or, pue * vantare un Alfiert che le ha creato, per cost dire , un teatro 
tragic° italiano the Vorra .gareggiare col teatro frantese, e guar--, 
dera , con 'superiority quilli Belle altre nazioni . 	, 

, - 
 

Co1lo stesso.: spirit° c  vigoroso 'e forte si present, sul teatro • 
:il soprallodato ilicint.i., e toile sue iragedie si' fete 	proclatnare 
poeta tragic°. Ma quantunque it suo Gracco fosse piA'pieno'. 
di sentimenti patriotici e democratici, 	e pia 'adattato alle it-lee 
c alle circostanze del •ternpo, in , cui fu, pubblitato,,' non pate': , 	. 	,  
giungere 	alla - ,elebriti ' dell' iiristodemo , 	non. composto con 	.4,  
quelle idei: . Lo stile, nobile 'e sostenuto i don. dignity, la. Nerpi--: 
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ficazione fluidi ed ,armoniosa, it dialogo nattizrale- e ptilito, cos 
seniente alle persone che 'parlano ,, la sposzione . della . fa:Croia 
?pontanea ^e chiark ; 	e sopra, tutto gli. ;Aid: ben Condoiti ; l ,  
rimorsi e .1a passione dell' angtistiato ilrisrodenid ,, la tenerizza 

...e corn 	dell' amabile .Cesica, 	r amoroso-. iispetto ed ' at-, 

..taccaniento ^ del Otte Gor://Ppo;, _quit - leggier' larniii di* consO- 
. lazione e quelle rivolte -allesmanie 	ed ai pianti , 	quee inge- 
-'-gnosi insieme e natura e toccanti dialoghi d'ilristodemo e Ce.e. 
sird,. .e tutto espressO con tanta - ierita ; lengono sempre rani.' 
rno agitato dal teriore edalla:comPaision'e che Aeono produrre, 
i tragici componimenti , e danno a - quella- tragedia un rilievo, 

,che malgrado gli spettii e le totnbe che, poco piacCiaho , e So- 
no. 

 
mezzi tragici, divenuti oramai troppo . comunt ., e 	volgarl , 

mal4rado qualche propos-121one' -di Lean,dro; che into oftendere 
Ai orecchie religiose ,quantunque vet-1ga poi Castigata , e qual-.  
the espressione traonica ed altre ironiche, che malamente esco-
no della bocca 4'24r/stock/no poco prima i aperta soltanto-Ai so- 

. spiri e latnenti 1  e il ttpppo disputare e garrire in tutta „la ice-
tia_di 4ristock/no e di-Leandro i malgrado,. dico ,,questi quali 
che sieno .rdifetti ,• .M-7 innalzano P 4ristbdemo sopra la maggior 

- . 

- parte delle tragedie 'italiana 'e •sopra,le altre . dello, stesso •Mon-
ti, e me Ia farm° :tiguardare come un tragico,- componimento, 
che fa Onore al teatro italiano . 	. 

,nog La piacevole atnenita• della lingua italiana ed il genio del!,  ic oinmedia 
italiana. -.la 'nazione ficilmente portata a trar piacere da tutto 	ed 'a far 

et I .. risalfare it ridicolck del fiecioli avvenimenti , doirebbonO were: 
.. resa is cOmmedia italiana superiore a tutte le altre, se. fosse na- 
' to uri genie' fence, che,, ai vantaggi della natui'a .avesse aggiun-

ti .quei ^suisidj' che .1' arte. fornisce a chi studiosamente Ia cold- 
. Ma Sforamatamente pet teatro questo feliCe genic) non. era ' . Ira 

• nato ,ancbra; p non.. vi si 'era applicato, colla dovuta'attenzione; •. 
Cla ,commedia: italiana" non aveva fatto molio pill lieti progres-•  
td ;the la tragedia ,.It. Ma ei, a cui t4nto stava a cuore it Por'' 
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bum; brdine n'el teatro italiano , siccome aveva" ma's° mano. 

n 	a trIgedia-, 	czisl vile eziandio 	fare prova deisuoi talenti 
Fir- la commedia; e due ne compose 1  .le CeriniOnie e il Ra-
guel-,: la prima. delle _qualiT deride 1e: cerimonle-:-eccesiive :della 
society, e 1' altra .1' atiuS° di guastare la linglia can nuovi ter, - 
mini e con frasi itraniere . Ma ,,a. dire; it vero , non hkpotuto .. 
it Mafel ottenere da Talia quella benigna assistenza per ela-,  
.commedia „ che si liberalniente ,gli -  aveva dispensata Melponie- 
•tle per la tragedia; e si•pue.  dire che algo non. vi ha the.  me. 
riti lode in: quelle coMmedie 'se non la scelta degli argomenti. 
Il 6isli, it Fag7uoli ed alcuni altri Sortirorio dalla natura 'uti 

Jifr 	' genio pia 4attato agli scherzi della dam= scena ; ma non pro- _ 
curarono-  di. acquistarsi dalr ante quegli ajuti , 	the inutilmente . 
si aveva procacciati it Maffei , e senza dei -quail 1 doni della 
nattira difficilmente rendono- i bramati frutti )  che da loro gin-. 
stamente si aspettano . 	.- 

Venne finalmente it Camps° Goldoni , 1' unico comic° che 206_ 

vantar possa l' Italia , it quAle ha data pia gran cdpia .di corn- 
medie che non doveva , ma queste- ,Iontane ancara dall'elegan- 
za e dalla diliC a-  tezza 	dei sentimenti di Terent" io, ci dalla mae--% 
strevole arse e daile finezze_di Moliere., Naturalezza e verita , 
son° due principalissime clod. di una commedia, e comdni so-
no  a quasi tutte guelle del Oaidoni , Vedesi .una certa ndtura- 

Goldoni . 
 

Tezza nei dialoghl. ed . una tale verita nei eliversi Caratteri e nei 
. dostumi , cl.e produce- la vera illusio*ne drammatica ,; e. fa che ' 
vi sembri di troliarvi sul fatto che allora si raplresenta . Ma la, ... 	, 
natura e la verita allor piacciono agli anirni ben fatti, quanclo:,- 
si presentano pulite con .esattezia, e vengono perfezionate da - 
una - studiata correzione, non -  quandO, si presentano agli &chi 
del pubblico con una semplite negligenza e_ vomit) trascurata: 
libel tã . , Le scene dei servitori Sono cbmimemente messe sOltan- 

-to per far 	riderd it basso,  ropolo : it Pantqlone troppo.  spesso 
sputa sentenze con isdicchevoleleciante* mold sail si prep-., 
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, Bono •dalla storpiatura 	delle -parole 	o 	da.11 	torta 	inteiligenz- 

fra :g1' interloCutori : 	i vari, dialetti interrampono .1' at;enzieil, 
,quando si. parla sill serio , 	e non possbno mai recare ivercridi- 
Jetta alle gentili persone : alcune scene" ,• per tener dietro al na- 

danno all& 	 : turale , 

	

	voice nel basso , e' spesso troppo lunghe di . 
-ventano , e fanno dimenticare it principale interesiedella fa'vo- ' 
la . Un bt3on iDoeta' non pub framrnischiare una uparola , the 

. direttamente 	non Aenda • atrinviluppo. ed alto scioglimetito .del, 
nodO-  che tiene ocCupato P animo degli spettatori; ,dee sempre 
accrescere Pinteresse, sernpte avanzafe nella marcia, ed un" pas- 

.so che non.  serva per ,farsi avantr; -dee Considerarlo come una.  
storta e riprensibile deviazione. 	Ma il Goldoni quanta non si 
perde non sot dietro :a certe,  risposte ed a ceret dialoghl , :lal. 
turali bens1 quanta dir si possa , .,- ma pogo interessanti al ,fine 
deli' azione , ,ma in matte-  scene eziandio che sono ,aliene dall' 
assunto proposto 0 die ad altro*Ter6 non servono 	che *a di.' 
itrar r anima dal!" interesse ; in cui lime vie' pia dovrebbono 
impegnarlet Atte, vOlte si lascia trasportare a tat segno dall'og- , 	1 

getto ale gli si presenta , che doppia diventa l'azione , &man 
siSpuo saptre 	di leggieri 	qua! „sia ' il 	principale 	inrenta: della 
comMedia . 	N,ella Famiglia ,.dell' antiquario ,fvuol 'egli rehder 

' ridico4a la stolta passione ,dell* antichita ,ii; cM 	non se rte in- 
tencie , o pluttosto mutter in-  vista la Trivalita del -disrlacerl do- 

suacere 	ovvero 	1' errate 	dei ricchi , mestici fra le nuore e le 	 , 
meccanti 	che si lasciano sedurre della folic' dmbizione di ma- 1  

. 	. 	. raare.  con persone di tuperiore -sfera-  le lora figliuole ? A'que- 
'sti. difettl'aggunge :Goldoni un abbandono ed una trascuratez-
za di liitti-a e di stile , -che, detrae motto dela yero merit() dei ' 

, comiCi sUoi ,pregi . Ma -nondimeno .negarsi ,non pub al Goldoni 
tin 'Occhio critico per vedere i .difetti della societA, un 	vasto 
genio per trova,re varied di caratteri , una vivace fantasia per 
presentarli coi yeti 'tyro colori, somma.disinVoliura per cavar-- 
41 fuori clagl'imbarazii difficili3 e que1Pumore.:piaceVoie e'queI- 
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Va 'graziosa amenitri 	the fahno'fidere i colti 9 tl'incolti -spet- 
tiori „ e che formano it maggior pregio di tin' comico -poen,. .. 	 . Se 	egli 	avcsse studiati attentamente 	1 	buoni 	esemplari ; 	se% Si 
fosse 	applieato con diligenza a pulire e, ripulire 	le sue produ- 

- 	il- 	.. zioni 	neli"rnvenzione 	e. nello stile, 	ne Si fosse riojato si presto. ,  
della pena 	della lima ; • Se 	pia 	sollicitamente •,avesse .seguite 	le, 
leggi del boon gusto , non* le opinioni volgari ; se•aVesie ascol-7 
tato' it giusto 	sentimento 	delle 'clotee 	persone , 	senza lasCiarsi 
strascinate.da.tdi applausi 	dcl' popolo 5 	potrebbe , forse 	I' Italia 
yantare tin. poeta,Ornico , 	che, niente*cedesse ai- rnig4iori fran, 
cesi: ed ardisco *dire che' se Goldonl'avegse 	,vuti 	per 	giudici 
ii suoi spettacoli gli uditori die incontre Moliere•.nelra corte 

'di Luigi XIV. e nella colta:Parigi ; avrebbe uguagliato e for-
se." ancor superato it meritO , die da molti Si c-rede impareggia-, 
bile del gran Moliere . II Burbero benefico ache ha data al tea- 

•• -"'tro francese , 11 Curioid .4.cciderde, 11 Matripmnio fier concor: •  
.so ed alcune altre 	cornmedie , 	composte nett' ultimo , periodo' 
'del suo comico corso., mostrano quanto si avrebbe potato pro- 
mettere P 'tali 611' autOre ," se 	in . eta 	pia 	opportuna 	avesse 
avuto it buonIrgusto della comica poesia .., Intanto lie cornniedie 
del. Goldoni' sono grandemente benemerite del 	teatro italiano , 	., 
per 'averlo iii gran parte pUrgato dalle sconvenevoli farse 5 e dal-.  
le assurde. e stipite azioni die si miseramente lo cletormavanol , 
e per avcrgli aperta 1a4vera strada della comica piacevole.zza ; 
e- lo posson esser., di *pia.  , se sorgera un qualche nuovo poeta; 
che pfeiatendosi dell' infinita 	variety 	dei caratteri -ch' egli dal 
proprio fondo ha 'format° 5 	della naturalezza 'del_ dialoghi e,, di .  
molti ben pensati accidenti , 	disegni un pia regotare ed ordi- . 
pato piano 4. di un 	pia. 	Vivo,_intreccio lo anicni 5. 	e‘  Con 	quell'

. 
 

' 	esattezza , 	e con quell' ultipa -nano lo colorisca , .che- il' Gol- 
doni non ha avuto mai la pazienza di dare al suoi quadri. Do- .. 
po it Goldoni si sentono nei teatri ii Chiari 2  I.' ,ellberz.ati, it 

Tom-11. - 	 7 :1  i. 	't, 	, 
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Fill; e qualtge 	aliro . che pit 	o- meno incontrano 	1' aggracti 
merito- degli spettatoii , ma che non tolgono*al Goldoni;  it 
ri-osa antonomastico none di-  contie74 Italian° ;- e ii Goldoni 9 `Ii. 	 . 	. 	• 	 • 
ii 	Mc/ire/ e l'.dlfieri-, 	tre genj tanto diversi, 	hanno la gloria 

,comune di essere gli unici. che •abbiano trasmesso it nome italic 
no ai teatri'oltramontani , per la commedia. E primp 	e gli altri 
due' per 	la tragedia. 	. " 	, 	 . 	. 

207  Alle teatrali composizioni finoi-ttentoxate sono da aggiurf, 
Opere Ai mum 
sica . 	• gersi -due altri generi , 	nei 	quail regnano ;senza 	contrasto gi.' 

. Italiani, le questi sono 1" opera in tnusica 	e 	la _pas;orale . 	Di 
tutti i mach, dice P.dlgaiotil Cay;_cile per ,reeare Izell'ani-- 
me 	,ventili it diletto furotio .immaginati .dctll'uonio , forse 	if 
pill• ingegnoso e compito si i l'opera in musica . . . I. 0 ua n-
tor di pih attrattivp ha.la poesia; quanto ha la .musica e )(I 
tnimica, I' arte del ballo e la pittura, :him 	si*colle4Ta twit' .._ 
opera felicemente insieme ad allettare i sentimenti,..ad urn- ' .4. 	• 
malzare it cuore e fare un dolce inganno alla menie . E cer- .  
tatnente:prendendo 1' opera come uno 	spettacolo e come 	un 
pubblico 'divertimento, sembra diflicile che se ne possa inven- 
tal- 	uno ril:i -mggnifico e nobile; dove. si chia4sfoggio abbia- 

. no le belle arti i e dove e Toed e`tanwri , e suonatori e bac- 
lerinif e 	pittori 	trovino 	si opportuno campo da fare .gloriosa- 
pompa del loth valore : Ma siccome a ben analizzare. quesear- ,  
tifiziosa congegnazi-ohe dello spirit() unrano vien tutta a ridur- 
si_ ad una„poesia 	drammatica 	corredata 	tlegli 	ajuti'opportuni 
per farla pig risaltare , e per trettere it soggetto propos'tnsi in 
tuttos it suo iume; e la poesia e la parte che nelle.  opere men •,.. 	.  

'si considera„, cos 	queito decantato divertimento perde it magi- * 
giore suo iveresse ed it pia vero e sano diletto . Se -net .teatro;  
non si pdteise. gocTere -che 	delteatrale spettacolo , ' pun to non' 
dubito the gVirrip'ressarj 	dell'.opera: iii 	mezzo- all' allegria del- 
la musica ed allo -splendore delle decorazioni e dei. balliavreb- 

_ 	• 
(a) 	Saggio septa 1' opera' in musica ... 
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Slpetio 	i piaffgere la- diserziorie • e l'abbandono dei Tia attaccati 
• Air° 4guaci, e l' opera: in musica sarebbe it divertimento tea" - 	, 
trace che recatse meno piacere agli:spettatogri: 	troppi cafribia„ •  

• menti"vorrebbonsi r in tutte le. molle - di• questa macchina ,• pet»  
renderla ;  cilia' esser dee ; degno strurnento 'del. pia cliliCaii di-, 
lettamenti .delle ccilte persone. L'_,ellgar otti (a', it Su/0.0) 2  
it Pliielli (c) ed altri parecchi hanno parlato Anolto dique- 
stet spettacolo ; ' e,,nOi rimettiarno 	ad "essi 	i .nostri 	lettori ,. e 
molto pia all'-.opera pia compiuta .su. ,tale *thateria .clello 	spa- 
gnuolo .eliteaga' ricevuta con•universale approvazione.. Noi pre. 
ghiamo i nostrijettori 	a 	consultarla per supplire . con essa 	a 
ci6, che il4 nostro istituto non ci permette .di trattar pia dil:- 

- fusarnente „g venendo soltanto .alla poesia elf e la parte ,. che 
a not si asp.etta ;  confesseremd .bens1 col Maffei (d),_- che fiii-
che -la presente inanie•ra „di musica si riterra , non* 'sara_m'ai 
possibile fare in modo , 	che non- steno par .  scmpr.e. un„. (lite 
storpiata in graKia di an altra :, 	e dove it superiore misers- ., 
rn.  ente serve all' inferiore:- talche it poeta quel lacgoci -  ten-
ea.., che tiene it vigliiiista , ove suoni per hallo ; ma di'rem9 
con -tutto de) chi molri progressi ha' fatti in questo-secolo •la . _ 
poesia .dell' opera, 	e 	che questa parte drammatica 	e 	quella , 
in cui 	si sta rpeglio 	il,teatro italianO . 	Dall'Italia deriva it mF- 
lodramma la • sua origine ; ed alla medesima 'dee • riferire.  i suoi 
pia 1odevoli avanzamenti . Lasciati da parte alcuni .saggi o pre- 
ludj , 	accennail 	dal 	.111.1ifei_, dall' .41garotti , -dal .Quadrio 	e 

lw da aitri Italiani , le prime opere che or possano veramenre me-. 
' ritare tal home , si vidderd su i teatri 	alla-fine del secolo de- . 
cimosesto- . 	L'•_,Infiparizasso 	di Orcqio 	Vecchi , 	recitato nel .  
1591. , •e la primal opera buffa ;, e le prime eerie 1" Euridice ,. 
la Dafne e l'...Irianna .  di Ottovio Rinaccini, sentite con mol- . 	,. • * . 	- 	• 	,, 	Z 	2  , ' 

(a) 	Sa
• 
 gg. sopra l'Opera in musica. 	' (c) 	riattato 	ciell'Opera in musica, 	• 

(6) 	Tcor. univ. &tic &Ile Acci . Operg. 	® (d) 	Neil' °pea di sopia citAta.. 
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to (plans° in quel torno di tempo'. Que;to .poeta Inteso 	a pi. 
• • 	 ,--- 	

,,,
_  tnettere sul teatro la greCa tragedia accompagnata dalla;thuit ._ 

ca 	dal laallo 	e 	411a maggior pampa che se *le potesse dare il 	tit 
,:a' suo corteggio , 	avviso 	di risalire 	cogli 	argomenti 	a* i.tempi 
eeroici , , e -Condurre suite „scene le antiche deita ; nelle quali pit . , verisitt?ile -Si .rende it 	canto , 	ed 	ogni 	avvenimento it pat stra... w 

' no' perde 'la maraviglia ed acquista sembianza di naturafe . Ap- 
Tigii-ossi egii dun 	pie ' ais .mitologici argomenti ;. e 	gli 	altri suoi , 
seguaci p,ensarono parimente di rivolgersi soltanto a'rempii/eroi- 
ci ; 	e di' sedurte• I.".immaginazione degli spettatori coi Matti . fa- 

. volosi' delle,  antiche delta . 	Ma tutu quei drammi maticanti di 
' ulna regolare ed ordinata poesia ; 	di- tessitura e d'intreccio ben ., 

pensato e co.ndottot, akro non, erano che languide scene , con, 
sentimenti clistaccati , con vci-si *Caul a Posta per servire 4 ge- 

2n& 
-laic) 'clei cantori , composte. di 	madrigali*e di Canzoni. ., ) 

Dall: Italia passe 	nella Francis 1' opera ,. come quasi tutte 
Opera`fanaoh, . le &ltre belle 'arti e le aim:. scienze : 	ed al cardinale illauari-, 

ni si
,. 
 dee l' introduzione dell' opera sul., teatro francese , come 

al cardinale di 	Richelieu si ,cloveva i,n gran .parr e, benche per ' 
un verso contrario , la buona tragedia del Acdesimo .' Per tre - 
volte diverse fete" il• IllaNarini venire dall -.Italia 	una 	co.rnpa:  
&nia di 	actor/ 	di 	opera italiani 	per 	far 	gustare 	alla Francis,  
quell° spettaColo ,, che formava le 	delizie ed 11 trasporto del- 
la .sus nazione , 	Ma la Francia che poco intendeva Pitaliaiap; 
pochissimo sapeva di musica• e. giandemente -ocikava 	it Cardina- 

4 
4  ,le, 	tigetto 	coil 	disprelzo. un divertimento musicale 	in lingua 

italiana" procuratole dall'odiato .  miriistro . ?Aorta pere.  it Mat- 
,'vtrini pensatOno _i 	Francesi a non 	itstare in*feiiori agljtaliani 
,.in 'questa varte ,iiel 	teatro:, come ladle altfe eratto- divenCti lor,  

it 
 

Quiliault . 	_ 

superiori : 	Ma 	suantunque varj. Francesi si Arovassero ad illu- 
iiare-,questa drammatica composizione, Qui/id/tit put!) a ragio-

at  
ne considerarsi „come it veto padre " ed 	it 	creztore 	clan" opera 
francese ,- c come I' uniCOoche 	si abbia meritata la lettaa e 

''
vet) 

. 	, 
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kipprovazione dei posteri . Perseo ,* Proserpina 7  4rMida 7  -Or.' 

L. 	o ed _alai. simili 	favolosi 	soggetti 	dell' antica 	initologia ,  e 
:della modern finzione song gli ar,g,omenti , ,di cui il Ottirtattlt 
ha forMate le sue opere secondo it gusto ,degl'Italiani , ed ha 

. sorpasSati i mi.  esemplari . Un intretcios facile c netto , carat- 
teri semplicl, 	passion,i gentili e sOavi , reneri sentimenti , 	Ili- 

. turalezza e chiarezza. di stile, versi or niolli 	e 	dolci:, or 	su- 
blimi ed , energici , in somma la dilicatezza del cuofe e le'gra-: 
zie della .poesia sOno le -doti, che corredano riccamente i,. dram- 
mi. tied Puinault , 	e clic mettono it poeta nell'onor,Aio 	ruolo ' 
dei cla.  ssici p9eti del regno del gran Lui.igi. AlcunCriprendono 
vel* OuindWIt troppa 	mollezza 	ed 	efferninatezza 	ili stile-, 	e il .' 
Ijoileate .crititava• i suoi versi came.  freddi. e di lubrica 	mora-
le-, che abbisognavano della musics. del Lalhi,per avere,qual-0 
che calore: 

Des ileax,  communs de morale .  lubriquei, 
`,Qae ,fLullir-echau a• des sons de sa musiqued 

I 	. 	' . 	• 
Ma ii Illarmontel al contrario fa, osservaxe in naolti 	passi 	fa 
forza , la gravity 'e iobustezza conveniente alle materie che. trat- 
ta . 	Altri_vi trovano troppi versi fiacchi e 	prosaici , 	e 	semi,- 

-menti troppo effeminati fer poterli mettere in bocca agli eroi 
che Ii pioferiscono . Ed infatti questi ed altri simili difetti non 
song tanto rari nei• drammi:del Quinauit ,, che non se ne pos- 
sa chiamare assai fondata l' accusa . 	Ohre di  che si sentono al,, 

' 	le volte ripetizioni del ,meclesimo 	verso , 	*ed 	alcune, forme 	di.  
. espfimere la pissione 	che. stanno bene in 	una canzone , 	ma 
, clje non possono convenfie ad 	urn 	scenic° discorso , e che sq.: 	' 

no in' vero ihadrigalesche phi che drammatiCho. E le opere del 
Oainault.41-on 	possono ancora dirSi• pvfette, me 	men 	in.  q teir, 
.geriere inwerretto di mitologico e mar„aviglioso , che allora upi- 
eamente Si• 'conosceva 1  ed in cui a ragione•si,dey,rispettare per , . 
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principe 11 Quinault. Infatti .sebbene dopo di 'Jul Fontenekre, 
la- Mothe , Bernard ed a-lcuni. altri , fino l' universale Volk., 
re ; siensi •studiati di superarlo 1  tutd per() sow. rimasti inolto 
inferiori Id loro predecessors ; e 11 Marmoritel the ha voluto 
ritoccare 	alcurid suoi tramilli 	per migliprarli, 	nbn ha fatto 2  

- secondo it sentiment° di molti,, che indebolirli e guastarli. In 
-somm-a. Quillault gode nell' opera francese , come Molkre nel- . 
la commedia , 	it gloripso titolo d?impareggiabile , 	e certo fi- 
flora non e pareggiato da alcuno . It Rousseau (a) ci presen- 
ta .t.rn qdadro dell' opera franceS e , 	chi mostra bene.i bizearri 

'. 
A,ccozzanienti di mostri ; di delta 1  di pastori , di, re , .di fate , 
di fuochi ; dt battaglie, di balli, di furori, cli- gioje e di Ogai 
sorta di prodigi, 'the formano con indicibile spesa eiutX pom. 

loposo e voluttuoso, spettacolo , 	che molti Francesi 	pretendono 
che sia 11 	pia s.uperbo e mataviglioso che abbia inventato mai 
l' arse urrrana .. Gli .stessi Francesi di buon senso , e' pia di tutti 
ir Voltaire', conos.cono gl'.intollerabili 	difetti della for opera, 
e copress'anp apertaniente quanto resti inferiore nella 	rfiusica e.  . '' 	 . nella 	poesia all' opera 	italiana . 	• 	. 

Op 	
2to  

era in less. Ne pia dOvra qaesta, 'teLnere 1' inglese per rivale 	nei 	su9 
- - - lirico prinerpato , .1;opera francese , qual'ella slasi , e cerio sties 

mata c rispettata . dai Francesi e conosciuta dagli stranieri, men-
ire J'inglese non e giunta a cars'• conoscere fuori dell'Inghilter-
ra , ed e stata finalmente tibbandonata dagli stessi nazifkri:ili. - Pu. 

, re l' opera inglese 	e 	assay pia. antica -  della francese , ed e nata 
...GU. se senza 1' intervento. dell' italiana , 	e sent' alcun ajuto stra- 
. nier°. Sh.alcespear.tra i devia:menti della • fervida sua irnmagina- 

zione 4yviso di,mettere 	sulle -scene ralagie , 	spetri , demonj ,e 
tutto l'' inferno.  ; 	e Purcell ,dottore„ in musiea 	pens() a fare u.i-la 
nuova-  musica• per.-quella •nuova tragedia : e .14 musica del Par- 

-4.11, secondo it detto .41i milord- Landsrlown conte .di Granvil- 
le 3- -fu una ,sirena ..the presto it stro incanto al sublime di Ska-, 

(4),.,.N-ouv. Heloise pal. II.lett. XXIII., 
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!wear . Alquatito 'posteriormente 1 	nel 1634.: ,- compose MM. 

to 	il,suo C'otnus ch' e un opera 'mascherata , usata. dall'ingle- 
se teatrO , non •conosciuta dagli altri ...Gil- angioli e" la' fede , la 
speranza e la castita si vedono, nnitamente a. Oimie*, a.Baccol  
ad Eufrosina ed alle Nafadi ; balli., canti.e aeclamazioni 	un 
continuo :mescolamcnto . di umano e &Vino , di cristiono e gen- 
tilesco , 	di reale e di allegoric° , 'di naturale 	d tnaraviglioso ,.. 
On lunglie .parlate ,# con espressibni indecenti ,e basse , e con 
rholti 	altri 	difetti , , formand guel 	biZzarro 	componimentd del'. 
.,Milton tan to lodato dai,  suoi'n 	.azionali . Queste inglesi masche- 4 

rate sono lirici• dramtni 1 	che occupant un-. posto fra la ' tti_agel - ... 
dla 	e 	la ,comrnedia., misti .di declamazione -,e 	41 canto , ,ed r 
cui attori Sbno mascherati , e si possono cc‘onsiderare come i -pH- .' 
mi sa_ggi dell' opera ing1ese .,. Ma la vera .operl in musica ; se-" 
condo -il gusto allora 	regnant& nell' Italia. c nella Francia,, MAI 	' 
fu introdotta che al tempo. di Cromwel-da guglielmo di five, 

• nant,' il' quale 	 successor& ai Ben-Johnson net posto di regio • • 
poeta ebbe a fuggire .clall'Inghilterra 	e ricoverarsi 	nella:.Fran-!  
cia , 	donde apportO col "Suo-  ritorno P opera in Musc 	a 	 - 

	

ia` • l 	tea 
tro.  inglese. Carlo suo figlio compose poi la Circe . Il Dryden 
voile .mettere in ,azione ii paradiso perduto in un , opera inti-

stolata La _eaduta dell' uomo ..II Congrfve scrisse l 1 , Giudizio . 
di Paride., e La Sernele col titolo di Mascherate , ma che as- 
sai pit'l si. assomigliano .alle o. pere allorl conosciute 	che al Co-• 
mus ed alle altre mascherate. degr Inglesi . 	Masckerata fu pari- 
mente 	la Rtsornunda • dell' 9cidisson , 	soverchiarriente 	a 	miO 
giudizio stimata dai suoi nazionali . Milord Granville scrisse: ai-
sai giudiziosamarite .sulP opera 5  e ne die4Je ulna come-  per -sag-, • 
gio 	col• titolo 	d' Incantatori bre4tonitt prea . nel 	Tondo 	doll'' 
vith adigl di Owl.  la del quinnult . Nei, 'abbiamo parlato di so-- 
pra .della fatilosa opera dei 	Pezzenti del Gay , ' the tanto strip' 
pith fece oin tutt.o 	I' impero inglese , e ell'. e una cotrimedia da 
recitarsi con .alcuni pezzi Can iabili 9 	t tuó slirsi -in ttgual mo- 
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do un opera btiffa .' II- seguito di questa , o la.ina seconda pl 
to e la Polly 4e110-  stesso autore , ,meglio condotta ° pia ire 
tessante . 'Oltre 	1' opera 	e 	la 	mascherata hanno 'gr Inglesi gli 
Orator i.,,' feral i 	quali 	it 	piCt celcobr_ato 	e 	it Sansone, 	tragedia 
del Milton , 	ridotta poi 	con 	alcuni cambiamenti in - oratorio 

.dal famoso musics Kin.del , e presa ad. esemplare .dol Vbltaire 
per 1' opera the ha dato cdr, quint() titolo al teatro* francese . 
Non mi tratterro _ a rilevare le . incongruenze• e le assurdita deli' 
opera inglese t l' Addiss0 neilo Spettatore. (a) le mette in vi- 

* sia piacevolmente , e molti altri dotti ingfesi le prendono per 
aggetto 	della lOro derision°, 	ed 	ormai gli stessi nazionali in-, 
vaghiti 	dell' opera italiana ,abbandonano 1' inglese , ne questa e 
da alcuno conosciuta fuori dell'Inghilterra ; onde potremo nvil  ' 
;senza 	timore 	crincorrere 	in una colirvole 	omissione , 	trala- 
sciare 'le osservazioni - su i difetti dell' opera inglese, e ritorna- 
re a seguire 1' italiana ; r unica 	the 	debba 	occupare onorato, 
luogo nella drammatica . 	 - 

La Germania , se non pud produrre tante opere tedesche„ 
come ,ne decantano ..l'Inghilterro e la Francia , ha ben iagione 
di vantarsi di avere contribuito in qualche mo'do piii 41 quel- 
le nazioni al vero avanzarnento del inelodramma . 	I. poeti ce- 
sarei italiani Stampiilia 	"Zeno e Metastasio sons` 	rirorma-. 
tori del lirico teatro ; e pet-6 all'imperial torte aiNienna dub- 

.., . 	biamo. in parte i progressi dell' opera italiana . 	11 -primo a da- 

.21t - 	re qualche,gipstezza e regolarita ai melodrama'.  i fu Silvio Stain- 
Apostolo Ze. pigiia . Ma 4postolo Zeno Ii ridusse a forma motto migliore, nt), 

e Ii red) a tad° maggior perfezione , 	the a lui si ren:le la lo- 
Ade 	di . pri'mo riformatore e di vero• padre dell'oopera 	 italiana. 	' 
Egli introdusse soggettiograndi 	 e 	reali ; 	egli conobbe i nobili . 
Garatteri ed 	i 	Convenienei costumi ; egli, seppe mettersi• in si,:. 

- tuazioni 	interessand , 	ed 	espdnlersi_ con 	fuoco 	e' calore . II ' 
illarmontel (0 .paragona. un aria dello Zeno , 	in cni /frictro- - 
k, 	to 	Nom. S. 	 (b) 'NO. franc. ch. XIV,  4c. 	 c 
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' ',flaw nOnvu4ole ;coprire ad' Ulisie' quale dei .4e. ranciulli co: 

It presenti,: sia it SLIP figlio , ,con un'simile fiassi delr Frac:no .   
di rornelio, e da la

, 

	

	
all' energia e' for 	•del. dram preferenza 

. 
, 
' 

' 

4 	. mama italiano ,copra quells' del, tragiCo, francese .;,Lo- Zeno 'ap-•• 
porta 'rnaggiore.. correiione e subliinita alto stile , 	e pi& , song-, 
rila ed arMonia 'alla' vqrsificazione .clle non erasi fin .allora sen-, 
tita ; egli in somina ' diede all' opera una nuova forma.; e l'inr ii 	 . 
natio all'onore di yero dramma e di regolare poerna . Ma. non-
dimeno I drammi delto Zeno so- no restati motto lontani-  -dalta 
perfezione, a cui .dovevano pervenire .. La lutighezza delle • scgc ,  
ne, la: soverchia moltipticiti degli accidenti , la lentezza' dell' 
aZione ,. 	

,
e ,sopta tutto gli,. avanzi di aridita e di freddezza de- 

gill affetti e• dello stile; e di durezza della' versificazione , ehe 
tanto abbondavano, nei drammi dei suoi. predicessori , 	non gill 

. lasciano godere dello -spleadore, 	in cui si" vidderb comparire 

, 

' 

, 

, 	' 

nella loro'novitA . Come,' Mai.,' dopo la divina, sbavita e nobilti 
delle oPere del 211etastosio, poter sentire tanti versi .disainio- 
nici e bassi 'dello 	eizo ? 	Negli 	stessi Orator] the ' 'ono i 	pi's, , 
perfetti suoi cirammi, come soffrire Sisara the dice a Giaele 

Se clean ti vien a domandar: Qua entro 

' 

C'' e :(2-  kiln? Nessun ; rispondi. . 

e vari altri passi simill ,. che .sono troppo frequents, per pOter 
lasciare 	al poeta 'it vanto - di soavita ,' 'sostentitezza, 	nobilta 	e 
correzione 2.  die a confront° dei suoi antecessori sembrava egli ' 

. 
meritarsi ? 	' • 	 . 	, 

'E' compel° finalmente $ul teatro Metastasio successore -. , m„., :sio  
di' Zeno , 'ed 	6 • stato it ver°"sole che ha apportato it ehiaro • 
giorno al .,melico emisfero , ed ha affatto-oscurate le altre s fa-. 
'le, che potevnO .  solamente: avere splendore, -Ilene tenebre e ,  , 
netroscurita della notie , A ;Liman giustamen.  te it merito del . 

Tom. 11. 	• 	. 	a a a 
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.111etcatasic2", farebbe.d'uppo -di ben conoscere la-natura e l'ir 
dole del 	melodrarnma '1  -e 	di 	fissare,i confjni che. 1.4: 	dividorto 
dalla tragedia , 'ció 	che non 	e .state fatto firiora ,-- ma 	the, la 
uithvarnent-e eseguito.y wIrtecrea,(a) ... Noi intanto non poten- • 

. do pntrare .in una minuta i anatomia e disamina filosofica di qber‘ 
ste sorti, dit.dramtni , riguarderemo l'opera come un componi- 

• mento f  che ai pregi drammatici corhuni alla tragedia cleve unir  
re I. lirici-  suoi proprj , e che dee far pensare ed esprimersi di 
guisa i suoi eroi, 	che cOmpariscano superiori agli -altri uomini • 
e,.-simili_. agli dei , -onde inverisimile non iiesca il canto nel na-
turale Jot° parlare ; e ci studieremo pero , per ben conoscere 
it 'Illetastasia , di considerare distintamente 4a parte drarnma.ti- 
ca.-e la .parte Erica dei 	suoi' melodrammi . II C q/s,abigi ha da-
ta alla luce una lunga e: dotta dissertazione, per rilevare le be\' 
lezze delle opere del Afetastafio ; ed io leggendola, dono ,di 
avere Col:mato questo mio qualunque siasi giudizio di dette -ope- 

- re, tni sono compiaciuto" di essermi frequentethente imbattuto 
nelle opinioni di- uno scrittore che , pei Iumi del suo ingegno " 
e per la - pratica'cognizione di. tali componiinenii 1  deve essere a: 
tutti 	di rispettabile 	autorita . Rimettencjo -dunque alla disserta- 
zione' del Calsabigi chi desideri vedere .un cluadro pia - esatto 

. e piit distinto delle bellezze del. 1Yletasta4o; enirererrio ancor. 
: not .a disaminare non. solo 1 pregi di quel grande uomo , che 

non si potranno mai Iodate abbastanza ,- ma I suoi difettiezian-. 
'cliO , 'die una savia critica gli dovra facilmente perdonare, per 
la natura stessa delle sue Composiiioni . 	E 	venendo primiera- 
mente alle azioni dei suoi drammi , queste sono sempre gran- ' 
di .ed •eroiche,` e degne del canto della; stessa Melpamerze , an- 
cor quando-  si,contengono ta.amoreggiamenti e matrimonj. La 
cppdo rea . poi , e 	disposta con tale inviluppo_ di accidenti ,, che.  
non si fascia mai languire la scenai .e si 	tiene sempre sospeso 

' is impeknato :l'anitho .degli ''spettarbri l 	Senza 	perdersi, nee • 
faY 	It" rivoIuz 	Zfl ,Vedtr0 ITIUS• ital. t. I. .e: I. 
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fredde esposizioni. dei primi„atti delle tragedie ; si slancia ii po--,  
tt, fino dai priori ver-si nel centro dell' azione , 	t 	sa 	prodursi' 
con tale macstria che senza spiegarsi-Minutaniente, la veder tut,-
to , e nieite detrae alla •chiarezzaclefla condotta; e canto avan.4. 

' -za.. poi,  ad ogni passo „ 	e 41 piefib 	e ,da -per tutto di azione P;- 
che forse talbra Si potrebbe.  giusfarneute riprendere - d'intre-c6o. 

-',. soverchio , 	e riconoscersi 	nel Metastasio 	it teguade e, come. 
- alcuni vogliono t  'it panegirista del-- Calderolz. -Ma chi , non ac-P 
COrdera le niaggiOri lOdi Ale iiiteressinti situazionf‘;  che si fro: 
quenti ,s2 incontrano 2nei dram-mi. del Metastasio? 	Tethistoole, 
ale- si. presenta a-Serse nell'atto del suo -maggiore sdegno con--
tro di lui ; Achille chiamato di Illisse e da Peidamia , o dal-. 
la gloria o dam-note; Issipile abbancionata dal suo taro aman-.,  
te Giasone , perche creduta parricicla senza potersi difeudere,, 
Issipile, col pugnale in mino tenuta con apparente fagione as- 
sassina deli' amato Giaso4e , 	Issipile castretta a dare -  la -mano 

'. -all'odiato Learco , o a vedere trafiggere it proprio padre; Air-
bace ripreso e condannato qual , traditore e ribelle a SerSe suo 
amico. pick che .sovrano', dal 'proprio padre chi:-  lo sapeva 'inn&.' 
cent& e che n",era it vero no ; Timante disperata e 	furioso, 
perche si crede sposo di sua. sorella , mentre il , re, 	it padre 1  
la posa e tutti gli porgono le pia liete congratulazioni; e tan-. 

-te altre situazioni. 9he „ad ogni atto e- quasi ad ogni scena -s'in- 
Contrapo ,. sono colpi teatrali di mano maestra , the non . si tro-
vano in altri draMtni the in quelli- del Meths.  tasio . Quanto 
poi 	egli grande e sublime nil destriiere .i..  nbbili 	caratteri i ,I 
suoi Temistocii , i Regal l' i Titi non sono quegli uomini 7 
che le storie Oche e'romane ci rappresentano 1  non sond- mor- 
tali 	simili agli altri , fragili 	e 	deboli ; 	hanno .qUalche cosa - di 
superiore , 	di 	eroico. ., 	di 	 divino. 	No 	dassi-  ptiz gerteroso ed 

g Ir 

amabil uomei di quel nObile arnico di. Liyiria , il' 11ega7 	dell'. 
blimpiacle? Come poi, dipiligere con maggior esattezza e veriA 
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to-ki vgrj caratteri benChe =oho' tra.lpr diff,:renti ? Si pcnsono` 
tare'clue ritratti'p-16. vivi 	e 	parlanti 	di, 4ehille e di Wisse .di 
quelli\chc ,ci d.a •il Metasta.ub? 	Learco,'Artabdoo ed girt.' ••, ,. 
,malvagi ed 	iniqui uomint 	vengc_ino 	presentati colla ,stessa. de- , .... yrezza-e ' maeStria . Ma a' dire 	ii ";ero i' rittatti.  ignobili _e viii I, • ,  
per, quanto .sieno 1:len 	disegnati 	e ,dipinti colla 'naggiore ledel-:' 
tea,, 	non mi possono piacere sul teatro , 	e 	mi :farm° singular- 

' mei-ad tedio , net ,melodramma , 	dove 	tutu)* 	de ve essere grande 
e sublime .. Chi puó sentire Sibari nella Seiniramiele;,111assi- 
k:no lei' E3:i0,, Agailio nett' .zictrialio 4 ed altri simili 	 , personag- 
gi proferire 	cantando sentimenti scelierati e bassi , che Awn si 
vorrebbono udire En un, piano -:`e familiare discorso?, Valenlinia- 
R0 ed '44,riand• sono deghi,  della pornpa e maesta`, con cui si 
preientand 'nen' opera ? InnarnoranO, Serse ed Arbace , ma ri-
buttano Meg arise ed Artabano. Che figura fanno it Pinto Zo- 

- piro accatito alla fedele Zenobia , ed it debole Sestd, e '1' i nC0'. '• 
f stante ed ambiziosa 1j-itellia 	in mezzo a Tito, .Araiio d Ser- 

'villa? Io non pretend° che tutti i personaggi dell' opera deg-• ' , gian essere sempre. probi ed onesti , e della ph pura ed illiba- 
ta virtu ; 	ma voglio bensi che nesslu' no, 	buono . o' cartivo che , 
ila , si presenti agli occhi del pubblico con 	bassezze, fellonie 
e vil-ti. Un ambizioso , un vendicativ5, 	un tiranno non' sono • 

'certamente da collocarsi su gli altari, ma, po!,sono dignitosamen- 
te- comparire nei teatri , purChe si conducano con' franchezza e 

- lealta , e ion si rivolgano 	a ' tradimenti e inenzogne ; a mezzi 
-yili ed infarni . La vedova di Pampeo,,nella tragedia di quest° 
titolo, del Cor:helio, desidera di vendicare JRa morte del math° , 
come nel . Catone- del Aletastasio ; ma non adopera , come in 

,%-guesta opera , tradimenti e finzioni , anzigenerosamente gl'im- 
, 	pedisce e. gli scopre al silo nimico ; ,e -la  nubile grandezza dell' 

animo rende amabile la stessa .sua alterigia senia. Offendere per 
.;,,,la .bassa malyagiti... Ma sebbene alcurti personaggi del Tietusta- , 

sjo `ono ccperti di.'questa macchia, Ye he risplendono 2eto 
• • 	. 	 • 	 , 	, 	. 	. 
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tallti altri , colla pia Pura ,e sublime onesta 1  oh'egli-solo ci pre-
senta pia ,esemplari di amicizia. , di amor finale 9  4.1 amor c,pa., 
• jugale ,- di anior della patria, di fedelti 1  di clemenia, e ili .ogn1 
virta ; the tutti 4uanti i cetebri tragiasreci e franisi ,.' 11 co-.„ 
stun%e comunemente::si vede bens1 .assai 	gitistatrienie *rbato ;„-: • ed it 	lo scita , 	it sreco 	e 	it roniano, 	it padre 	ii 

,
numida-, 	 ,,e 

figliuolo, tutu sogliono adoperare ii linguaggiO che lo, f convie,, . 
. ne ; ma 6-  nondirneno forse la, 15arte dramma.tici, del Maastaz, 
.flio , ch'e e pia- soggetta a ragionevoli accuse .; 	Una "principessa 
the corre, sola;aile Sponde del mare ,- 0 	carnraina senza com- , 

i pagnia pei 'boschi ; una pasitirella do, usa nella corte ; uit gio,, 
, — 'vane che s' innoltra nei pia segreti gabinetti delle principescfie 

donzelle , 	ed • altrettali incongruerize 	dell' usato costume sono 
certamente inveiisimili , 	ma si 	rendono alquanto •pia, scusabili • 

' nell' opera ; dove tutto passa in un nuovo mondo-, tutto =a-
xle in un 'mod° inusitato , e moire stranezze vgstorkolacilmen--, 
to sembianze di, verita . Ma dove 'pia 1prninosamente carnpeggia 
il Metastasia,e - certamente nel maneggio delle pasSioni 1  e ne-,  , 
la finissima espressione degli affetti . L'ira 1  it furore , la 'dispe—
razione, il dispetto , rambizione , l'invidia e tutti I movimen—
ti del-:cuore Anano, sonO "segnati colla maggior, diligenza , ed- 
espressi colla pia viva fotza 	ed energia :, it poeta si rende pa-
drone del nostri citori , e fa. che nessun lettore che-dotato .sia. 
di anima alquantol sebsibile , possa leggere l.suol dramnai sea- 

- za che pianga , Si. 	adiri , esulti di' gioja, 	impallidisca di orio- 
- re , 	e si trasformi in tutee le, sembianze 	di quegli 	affetti , 	di 
cui it _poeta 'ha vpluto '4nitnare 	i 	suoi 	eroi,. 	Ma 	supra' tutto.  

-I' amore ?r trattato 	da lui con tale :,ciestrezia 	e 	maeskria , 	dhe , 
lo fa vedere in tutti 	i suoi atteggiamenti; Ine Fascia profondo 

u Seno- 	 del 	core dove. 	non penetri 	la .sua 	filosofia , 	lie. ,segreta 
piega che non isvolga la dilidata sua 	eloquenza . 	L' amor 	na-, 
scente , I' amor 	incerto , r anlor geloso , Nino:. content° 1-1^a-; , 

,Itore sdegnato , • l' amore ridonciliatol  l'amvre furios2 2  ,l'amo- 
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. 	• re tranquillo , INimore in s2mma in -ttitti isuoi aspetti Si 'tilt-_ 

stra„,nel pia chiaro lume nei 	dilicati quadri 	dt:qiiesto novella- 
albano . 111proe ch:alcuni suoi .IMpri,riesdono alle'volte inOp,,  . 	„ portunt , 	e vengono a raffreddare it catOre dell-azione; vero 6 

-clic le sue tenerezze - mai siedono in 	l?occa 	ad /fess:slake , 	a 
'Cesare 	c 	ad alcuni .altri 	eroi ,• e non .si sentono voleptieri in 

_ 	cirCostanze di-  altra interesse e d'iMpegno pia pre8sante; veto 
e che )e' continue espressioni 	eldo.1 nib , beiz mi° , Mhz 4,itat, , 
ed al-tri' similt vagheggiamenti giungono a infastidire un -lettore 

.filosofo"; ma e .vero altresi 5.- chetutti gli affetti amorosi sow' 
espressi 	on 	tanta *dilicatiezza 	e sphsibilita 5  tutte le gradazioni' I 

„ della passione ,sono marcate con, tale .sottigliezza; tutu i sent!. 
' trie*nti dell' whore sono_ sposti con si nobile decoro e si -s-grazio• 
sa- finezza , the spariscono tutti.1 difetti delle estrinseche cira 
stanze, 	e-'-solo si sente la decenZa -, 	1'•espressione,.1'energia e , 
la- verita. Egli poi si puo - dire quasi I' unico fra 	i 	poeti, che 
abbia _saputo esprimere cola conveniente dignita e dolcezza gli 
affetti diversi'che ispira: la religione. La forza del ragionameP-. . 	 .  
to e. it nerbo dell' eloquenza- sono sorprendenti, singolarmente 
in quei drammi.che -contengono-in'aterie nuove e sublimi , e-

che abbondano d'interessanti situazioni— Si ptc6 zrattare la me... 
' tafisica.e la....teo osta con ,una giustezza c precisione maggiore, 
e con. -Una pia - .stretta 	e 	rigorosa dialettica.di quella., 	che usa - 

ii .Meittsosio nella Betulia.libera ta,litel Giuseppe' riconosciu-
tu, della Morte di Abele  ,- nella Passione di Gesir Cristo ed 
in altri subi Oratorj ? 	Qi.tanti punti di politica non sat) trat- . 
taii nelle sue opere C011a maggiore 	oculatezza 	e 	profbndita?. 
Quali oratori atenjesi o romani a-vrebbono flue .le loco arringhe ' 
con maggiore energia' ed 'esattezza,Gche gli eroi del Metastasio, 	. • . .qUando conttovertono qpalche punto ? lo tonfesso che una cer-, 	• 
.ta e7p4logazione the' pus5 . 	dee piacere , adoperata con parSimo--  ,.. 
nia., ,eduna ripetitiope-'delle altrui 'ragiOni esposte in. nitro or- 	,. 
cline e con maggiore-vibratezza , sono 	in rcaltA 	da lui 	usate. 
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tybppo frequentemente ,- -e*-che quaLche..sua' rigione „ 	singolar-; 
tante di quelle , che

, 
 si addudono•dagli, =anti, now* ,della,  mdcs- 

, 	• 	, 	',., 	 • 	, 
giore evidenza; 	ne ha gran peso•di pFrsuasione ., 	e che quaL;.• 
che sua maniera di ragionare potra.parere trOppo stWiati,e dt .  
una ripiensibile affettazione:' ma -sow' poi 	tanti i tritti -della 
pill soda e .subliMe; veemente ed energica eloquenza , •che pos- 

:sono lien far. dimenticare alCune' poche e Teggiere inavvectutezz 
ze. 	Ha saputO Ma,' Tito Livio formare un orazione' si forte - e 
Concisa come :Quella del Riga° d1 Mitastasio'? II greco Pe. 

.ricle sarebbe stato . pia eloquenn cheeil Tetnist6 cle del mede- 
sirno ? Si. Oa s provare con Pia precisiorie e brevita , _.ed insie- 
me con pill evidenza di -quel the si _fa nel..suo ifrtaserse', nel.  
Tito ed in tutti i drimini 	che comportario accuse e difese ? 
Dove poi trovire la vivacita ri.-.1a,stretteiza del ,dialogb del Me-, 
• tastasio ? Che proposte 'acute ed. , incalzanti ! 	che giuste e mi7  
surate risposte ! che maniera di troncare i discorsi hat irate ed 
Cpportuna ! 	die .  verita , 	ehe destrezza ,- che maestria intutte 
le parti j 	A 	me 'non 'placciono carte alternative di proposte e 
rispos'te brevi .ed interrotte,, 	che sembrano' concertate 	priiria 
dagV intettocutori , e possono comparire pi-t studiate che natu- 
rali: 	ma ,,queste 	poi non sono'si frequenti che, possano dimi- 
nuire i molti e lodevoli 	pregj dell' artifizioso 	e 	vero suo dia-, 
logo ..Lo stile e adattato , proprio ed espressiVo; dettato sem-
pre dalla voce medesima della .natura ,,delle case she tratta. 
Vi trovino pure i grammatici alcuni' difetti gramma' ticali e me-
trici, su'i quail impiegare lacensoria lot critics; ma non ispe-', 
rino 	di poter esprimere—i :sentimenti riobili dei suoi -eroi con 

* 	. 	_ . 	. 
maggiore elevatezza e,thaeStA ; 	non si lusinghino d'incontrare 
sentenze cotanto acute e sublimi, e di . 	. esporle con uguale cilia-.  

'rezza 	e precisione. 	Che linguaggio possono adoperare 	gli af- • 
i'etti pill doice e toccante di 'quello.che loco clA it Metastasio? 
La sua penna sembra intinta net la.tte di' 1>enete , .qualora ha 
da scrivere ' tenerezze e vagheggiapienti ;11 Did di amore i' se 
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iolesse, ctiscendere 	a pailare `6'ogli7 uomini ,  non si seryir bile, 
no,'' .di 	afire lingua the, di quella del silo vate , 	l' immotille 
11-letastasio. Rifletterido a tariti pregi diamMatici di quesbi° me- 

- lieo 'Poeta:',, non- poSso a meno di non- fare con tutto il cuore 
"'all'Italia le OA vere cOngratulazioni, per avere un teatrale scrit- 

, tore, da opporie rai Cornell ,ed ai Racini, di- cui vanno si gin 
stamente superbi i Francesi . II solo Metastasio pile gareggia- 
ee'col Corn-  elio per la giandiOsita 	ed elevarezza , 	per 	la 	dill- , 

..catezza e per l' afferto col 	8.acine , ,e per P eloquenza e iorza 
,del dialogo colruno e ctollialto . II Voltaire parla di due sce-
ne della CliOlreno di Tito , e dice (a) the "'song paragonabili 
e force ancor superiori a quanto 	di 'Oil' bello •l'ia 	la Grecian  
degne cii - Cortzelio 4ando not e 	declamatore ,, e 	di Haie 
quando non e debole : e di simill scene se ne trovano paret: 
chie .'nell' Olimpiade , 	nell' //tali° 	Regolo -ed in molti altri 
drams i del medesimo . Ii Napoli.Signorelli 	non si contenta , 
di riportare (b) molti passi di Seneca migliorati dal Metasta-. 

. sio , ma fa un ,paragone della .Clemen.;:a di Tito col Cinna del 
Cornello con gloriosO vantaggio del drammatico italiano sopra, 
il, tragic° grancese. 	II Calsabigi forma 	un 	simile confront°, 
non gib. col Cornelia, ina col pia dilicato e corretto francese, 
it tragic° Racine, e nelle due pia stimate sue tragedie l'...4ta-li  
a e 	l' Ifigenia, 	e. sempre -rimane la palma , al l'Ietastasio, 

superiore „ secondo il. giudizio di. quegli 	scritiori , 	al' Cornelia 
ed al Racine-  nei migliori Jor drammi • To 	trovo troppo 'di- 
versi i generi' delle couiposiziOni francesi e delle 	italiane , per 
poterne jstituire un giusto confronto . Le tragedie song di mag• , 

, gior esensione , ed . hanno pit campo di seguice agiatamente il . 	. 	 , 
corso della , natura „ di preparare spontaneamente gli aLidenti 
-e di' sviluppare con , piik libera .effusione di cuore gli affetti. L 
aiiaili delle 	tragedie riescono ,piii verisimili .e naturali ; 	i log 

-,seroi sono a noi pia,somiglianti e 	vicini-; 	le loro disavventurt 
(a) 	piit.,  sar  la" Trig; anc, .et model, 	CO 	Lib. I. cap. VII. t lib. III. CO. i1 • , , 	 I 
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CI toccano piA d' appresso ; e. per tutto do le tragedie produ-
cono nell'animo degli spettatori pia. profonda e durevole sen-
sazione . Ma le opere pia brevi e pia rapide , ed obbligate al-
le decorazioni e alla musica non soffrono una regolata e spon- 
tanea discen di accidenti; 	ed una graduata spiegazione . di, af- 
fetti ; le azioni troppo complicate ed invoke compariscono To- 
rnanzesche , 	e not non vi possi.amo •prendere si vivo interesse . 
Na tralasciando il paragone Belle azioni , e considerando divi-
samente le parti drammatiche, non ha perche temere Meta-
stasio it confront° con Cornell° , con Racine e con qualurt-

s
que altro poeta tragic() . I suoi caratteri non .cedono per l'esat- 
tezza e verity, ai migliori caratteri degli altri poeti . 	La subli-
me anima di Cornell° ha ells saputo immaginare Greci e Ro-
mani come Temistocle , Regolo e Tito? Ed it dolce cuor di 
Racine avrebbe avuta bastevole tenerezza e sensibility per for-
mare i Timanti , i Megacli ,. le Dircee, le Zenobie e tanti 
altri affettuosi ed appassionati personaggi ? 	Tratti pia nobili e 
grandi , pia rilevati ed energici , 	sentenze pia stablimi 	e giu- 
ste , pia chiare e precise, pezzi pia teneri e toccanti , espres-
sioni pia piene di sentimento e di affetto non si troveranno fa-
cilmente nel Cornell° , nel Racine, net Voltaire,• ne in alcun 
altro ; 	ed it solo illetastasio potra in queste parti drammati- 
che far fronte a tutto it pia bello e grande del teatro france-
se . Se poi riguarderemo in questo immortale poeta i lirici pre-
gi , dove incontrare uno scrittore che possa entrare con lui in 
paragone? Chi mai come Metastasio ha avuta to malizia poe- 
tica e musicale di schivare tutte le parole mend acconce 	pet 

• canto, di studiare una felice combinazione di sillabe per la soa- 
vita ed armonia dei suoni 9 	di frammischiare a tempo 1 versi 
ettasillabi cogli endecasillabili ; di variare adattatamente i me- 
tri nelle arie, 	di applicare da per tutto quella cadenza , 	quei 
saki, quei riposi , quegli accenti che pia lirica e cantabile ren- 
, To/n..11: 	 b 6 b 

   
  



373 	 BELLE 	LETTERE 
dano la poesia? 	I suoi versi sono di una tale fluidita 9  sonoric- 
ta ed armonia , che sembra non si possano leggere che cantan- 
do . 	La rapidity del recitativo da maggior forza alle rose che 
vi si dicono , maggior fuoco 	e 	calore all' azione , e serve in- 
sieme di grande ajuto 	e 	facility pel canto .' I cori non messi 
inopportunarnente in tutti gli atti , 	ma introdottivi a tempo, 
dove Pazione stessa li richiede , sono di una tale bellezza, che 
fanno amare non che perdonare 1' use Toro , venuto in fastidio 
per la inopportunita, degli antichi e per la scipitezza del mo- 
derni nelle tragedie 	degl' Italiani 	e 	nelle 	opere 	dei Francesi. 
Si possono dire con pill grazia 	e 	nobilta 	le 	lodi del vino di, 
quel che si cantano nel coro dell' apertura netl'fichille ? 	No 
s' insuperbirebbe la lira greca , se potesse contare fra 1. suoikt• 
ni quello dell' Olimpiade in lode :del Nincitore Licida? N6,. 
l3etulia liberata ed 	in altri oratorj vi sono cantici sacri e re- 
ligiosi , 	nei 	quali col pia amichevole vincolo unite si vedono 
la religione e la poesia vestire le muse del maestoso manto del- 
le scritturali espressioni . Ma 	dove piit spicca it bel genio del 
Metastasio e nelle graziose e leggiadre ariette , 	superiori 	alle 
volte ai piit sublimi voli di Pindaro e di Ora7lo , ed alle pill 
soavi canzoni di iinacreor2te e di Catallo."Le passioni phi vi-
ye ed i piCt teneri affetti trovano un opportuno respiro In quei 
sentimenti elevati e nobili , in quelle animate ed energiche es- 
pressioni , 	in quei dolci ed armoniosi accenti . Sebbene 	ardi- 
sco dire nondirneno , che quei pezzi poetici che distaccati pos? 
sono far onore ai lirici pill rinomati , messi in bocca degl'in-
te.rlocutori recano alle volte it maggior pregiudizio al drammi 
del Metastasio: .16 che  non e tanto colpa del poeta , quanto 
deli' use del teatro 	e 	dei cantanti . Il dramma e la poesia esi,  
gono 1' aria nei furor' della passione , nel bollor degli at- 
nei trasporti dell' allegria 	e negli estremi languori della tr 
conia e del dolore : 	ma i cantanti e gli spcttatori la vei, 
alla fine delle scene , e spesso pretendono per la fine de,- 
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ti it duetto che rare volte vi pu6 aver luogo , e sempre deve 
es§ere preparato colle maggipri cautele . 	Quindi 	alle 	volte le 
arie riduconsi a fredde risposte 1  a comparazioni ed a sentenze 
che , non ispirate dall' ardore dell' anituo , poco o niente con-
chiudono 1  e affievoliscono soltanto 1' affetto , e fanno rallenta- 

. re 11 moto e it calore dell' azione . E' pit, di una semplice ri- 
sp_osta da darsi .nel recitativo P aria di Elio 	nella seconda sce- 
na 	dell' atto primo dell' opera che porta il suo nome ? Alla 
fine del primo atto dell' Olimpiade in 	una situazione interes- 
-sante per l'imbarazzo in cui ritrovasi Illegacle coll'amata sua, 
dristea 1  non potea giungere phi opportune ,dlcandro a dirgli: 

. 
Signor t' offretta,  
Se a combatter venisti. 17 segno e dato , 
Che at gran cimento i concorrenti invita. 

Ma si raffredda 1' azione non vedendo tosto partire _nlegaele 
ma trattenersi mollemente i due amanti a cantare arie e duet-
ti . E poi quanti monologhi oziosi ed inutili I perche al partire 
uno degr interlocutori cantando 	un aria dee l' altro restar so- 
lo, e dopo un breve recitativo cantarne 	un altra . 	Ma questi 
sono vizi del teatro pih che del coeta; e la maggior colpa del 
Metastasio e stata forse la soverchia sua modestia , ,che 	1' ha 
fatto assoggettarsi alle leggi dell'auso , anzi che imporre egli le 
giuste leggi della vera costituzione dei drammi musicali , e ren-
dersi schiavo piuttosto che legislatore e padrone del teatro ; e 
non e picciola sua lode P avere saputo coprire 	quei difetti 	sl 
riccamente colle seduttrici grazie dei suoi versi , che rendono 
amabile e grate quello stesso che si conosce viziosO . Ad ogni 
modo peril diremo not francamente , che it Metastasio puo 
gareggiare coi migliori tragici nei pregi drammatici , ed e sen-
zi contrast° superiors a tutti nei lirici; che ii Metastasio en. 

, 	_ 	b b b 2 
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trera a parte col Cornelia col Racine , e col Voltaire nett' 
alto onore 	di essere proposto per uno degli esemplari che deg- 
giono maneggiare notte e di i compositori di drammi tragici; 
ma it Metastasio solo e P unico modello che si possa presen- 
tare agli scrittori dei lirici . 	Dopo avere ragionato del Meta- 
stasio 	chi pad prendere grande interesse 	pe' suoi successori e 
;_.:eguaci? Fra questi pert 	possiamo a ragiOne nominare distin- 
tamente 	it Calsabigi , autore dell' 4lceste 	e 	di 	altri drammi 
molt() stimati . 

f5 c: L' opera bufira , che incomincio al tempo medesimo 6e la 
seria , 	non 	ha saputo 	poi fare 	si 	gloriosi avanzamenti , 	ed i 
sempre rimasta una composizione grossolana 	ed imperfettali 
cui la musica e troppo superiore alla poesia . Al sentire laa? 
sica del Pergolesi e di altri eccellenti maestri, appricata a iv 
mill poesie , si accende nell' animo un giusto sdegno di vedere 
prostituite le grazie di un amena ed espressiva musica alle pih 
irragionevoli impropriety 	ed 	alle scempiaggini pih grossolane. 
A che fine , si potra dire col Diderot (a), mettere in poesia 
cid che non merita di essere pensato , 	e 	nobilitare col canto 
cid che non' vale la pena di essere recitato? Non 6 egli an 
prostituire la poesia e la musica ii farle servire a simili assur- 
dita ? 	Il Goldoni, il Casti e qualche altro hanno fatti alcuni . 
tentativi per dare al teatro un opera , che 	avesse qualche sa- 
pore di poesia e di buon sen‘o ; ma si pub dire con void, 
the P opera buffs e ancora un nuovo campo che rimane inte-
ramente da.  coltivare ai moderni poeti . 

-14 Prima di levar mano da questo trattato della drammatica 
. CaLsia icastew 
tale - 

 r poesia 9  Cr uopo e che brevemente facciamo n-i6tto delle paste. 
Tali o 	boscherecce teatrali . 	Non 	entrere 	a 	ricercare I  owe 
cioltl fanno , 	se dalla 	satira 	dei Greci 	abbia avuta origic 
dramrnatica pastorale , ne 	mi studier& col Drumny di spit‘ 
come dai satiri potessero con facile salt° passare i poeti a. 

(a) 	D 	la 	pots. drzru, 
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t'rodurre i pastori, e dalla satira greca formare una pastorale , 
che potesse con piu decoro satire su i moderni teatri . Noi di-
quella satira non abbiamo altro mornimento , onde potere scio-
gliere questa poco importante questione, the it Cielope di Ea-
ripide , it quale non e che it racconto facto da Omero dell'in-
contro di Ulisse col.  Ciolope , posto itOscena da Euripide , e 
ridorto con poca arte in azione drammatica . Ma- da quella sa-
tira alle nioderne pastorali vi ha . una si notabile distanza ,.che 

i quando si vogfia` dare a queste un :origine antica, potra la te- 
, *nue Baceolica con maggiore diritto che la 	satira greca arro- 

, garsi la gloria di avere prodotto al teatro questo nuovo genere 
di drammatico cotnponimento . Sia pero antica ovvero moder- , 
na l' origine della pastorale , r introduzione di essa nel moder-
no teatro abbigliata all' use dei nostri drammi deesi al ferrare• 
se ilgostino Beccari , il 	quale verso la meta del secolo deci- 
Inosesto compose II Sagrifizio , pastorale plA farnosa , per es-
sere diventata esemplare dell' ziminta del Tasso , che per aver 
-thiamata a se rattenzione (Idle persone di gusto .  

Aicuni altri poeti , non molt:: 	si cliedero a coltivare que- , 275 

sta nuova specie di dramma : ma solo it TC186'0 col suo .-Imin-- 
to ed it Gaarini col Pastor fido si sono acc.inistata una fama 
universale ; sebbene ne questi pure vantar si possono di essere 
giuntl a quella perfezione, di cui la picciolezza del componi--
mento e capace. Un intrigo facile- e chiaro con uno scioglimento 
naturale , caratteri semplici ed Innocenti , passioni tranquille e 
non. portate troproltre , versificazione fluida e dolce , stile pu- 
ro e natUralt , ma familiare e piano , 	sono le doti che deg- 
giono ornare uh dramma pastorale ; 	ma che non si ritrovano 
pienarnente in alcuno dei due 	celebrati 	poemi , sebbene assai 

Tasso c 0 
rini  , 

in... 

- pia all' ;Julian ohe al Pastor fido convengono . 	L' intreccio 
della favola nell'atninta e seniplice e chiaro . I caratteri e gli 
affetti mon disclicono ai pastori : 	la versificazione e soave e Nal- 
rlua , puro ed elcgante lo stile . .Ma tie l'intreccjo 6 molto in-e- : 	. . 
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gegnoso ed interessante , ne i caratteri sono spiegati con me', 
ne gli affetti giungono a 	quella vivacity ed a quel calore che 
tali componimenti richieggono. E poi quelle dispute di amore 
troppo lunghe e non troppo convenienti a.'pastori 5  quelle COM.. 

parazioni soverchiamente moltiplicate, 	quelle sentenze Rosa.- 
che in bocca di un satiro o di una pastorella, e piit di tutto 
certi pensieri 	troppo sottili e studiati , 	certe antitesi, certe ri• 
petizioni 	e 	certi giuochi di parole, 	raffreddano 	gli  affetti, e 
molt() levano all'interesse della favola . II Pastor fidQ del Gua-
rini ha ottenuto maggior grido e lama piit universale che VI 
rninta del Tasso ; ma i suoi difetti sono tanto maggiori, suan. 
to n' e maggiore la celebrita . 	Q,uale 	imbrgglio e 	mai que,;:i 
del Pastor fido con tanta moltitudine di persone e con am 
complicazione d' interessi , che non pue tenere a .mente ill* 
tore , che ci voglia mostrare it poeta in tutto it torso della sua 
pastorale ? 	"'marlin , Dorinda , Corisca , lifirtillo , Silvio e 
tanti altri , tutti hanno le' loro mire diverse che servono 	'31a- 
mente 	a distrarre P attenzione , non 	ad accrescere l'interes.,.. 
Fello "e 	maligno e 	it carattere di Corisea , poco convenevole 
alla pastorale 	sempliciti. . 	Quante .s.:ene 	pperflue 	ed 	ozioset.  
quanti acciden ti slegati ed inutili ! Tutto P•intrigo dell' antro , 
e tutte le avventure 	e lo scioglimento che quindi dipendono, 
sono troppo complicati e sposti senza la necessaria chiarezza, 
onde 	intendersi con facility e produrre it do,iuto interesse. F 
poi quella-scellerata Corisca, cagione di tanti null , se ne sbri- 
ga doicemente con un leggier 	pentimento . 	Elegante e leggia- 
dro e to stile , e questa e certamente la Oil cotnmendevole do- .  
te di quel celebrato dramma : ma perche guastIrne it bel fib- 
re con alcuni freddi concetti 	e 	con alcOne 	 :, studiate 	soitialiP/- 
ze , e ciO ch' e ancor pia insoffribile cona10ani-falsi pensie. 
Perche cercare si spesso i giuochi di 	parole 0 modestia in: 
*tcz , 	Legge utnana inurnana ; 	Rittorar 	to del violato sit 
che lui placar del violato name 2  ed. altri simili non unto*  

• t 
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ri ? Perche chiamare Dorinda con una lunga allegoria it petto 
di Silvio un bellissimo scoglio 7:  Perche trattenersi Carino col-
la ProvvidenKa eterna in allegorie di concezione , di gravidan-
za , di parto e di parto ancor mostruoso 7 Perche nei dialoghi 
familiari 	infilzare 	quella 	ripetuta 	alternativa 	di 	sentenze 	 fra 
.Mirtillo ed ...thnarilli , fra questa e Nicandro , fra Montano 
e Carino, 	ed 	in bocca a tanti altri cui mal si convengono ? 
Perche in somma discostarsi dalla naturalezza e-  dalla semplici-
a cotanto necessaria ai componimenti drammatici 5  e singolar- 
mente ai pastorali ? 	II fin qui detto prova abbastanza che ne 
l' Aninta, ne il Pastor lido non hanno quei*pregi dramma-
tici , che li possano rendere nel loro genere perfetti ; ma dire 
nondimeno che 1" eleganza , la vivacita, 	ed 11 calore dello sti- 
le

.  
, 	alcuni 	tratti 	di affetto 	espressi con naturalezza 'e verita , 

ed una certa cognizione del cuore umano ed una cotale filoso-
fia delle passioni , non ancora a quei tempi conosciuta su i tea-_ 
tri , 	endono queste due pastorali assai pit poetiche e dramma- ir 

Ac-Ie , 	che 	le 	lente e fredde tragedie 	degli scrittori 	di quell' 
eta.. Dopo it Tasso ed il Gaarini seguirono alcuni altri quei aiei 
genere di teatrali composizioni ; ma solo ii Bonarelli si e fat- 
to nome distinto colla sua Frill, benehe lasciata da Jul senza 
ripulitura e perfezione. 

13"arelli.. 

Nella Germania it Rost ha voluto posteriormente arric- 
chine it teatro tedesco con drarnmi pastorali , ma assai piii bre- 
vi. degl' italiani , ed ha riscossi 	gli applausi 	dai suoi nazionali 1  
senza peril farsi conoscere dagli 	stranieri , ne levare agl'Italia- 
ni l' acquistato loro primato . Non puo certamente essere mot- 
to sublime it merito 	di quei drainmi : 	gli amori 	e 	le gelosie 

qi7 
Rost ttAiesce . 

) dei pastori , le Innocenti e moderate.  Toro passioni non ammet-
tono quell' agitazione , quel furore e quella varieta, che ci ra- 
riscono nei ,  tragici componimenti ; ed it mule e mediocre .sti-
le che conviene alla pastorale sarnpdgna , 6 prisr) di quella su-
blimita the solleva sopra se stessa 1' anima dell' uditore 1  e la 

4'' 	, 
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tiene immobile e fissa nell'azione che se le rappresenta . Cosi i 
non potendo la pastorale riuscire con molto splendore nei tea-
tri , —ne tenere vivamente impegnata l'attenzione dei leggitori, 
e stata abbandonata dai poeti senza gran discapito della dram-
matica poesia; e presentemente il teatro e solamente occupa- 

• to dalla tragedia 1  dalla commedia e dall' opera . 
218 

conelusione 1 
Ecco dunque 	in tanti 	secoli 	quaii 	sieno 	stati 	in -diversi 

tempi gli stati diversi 	della drammatica poesia . 	Dalle 	lodi di 
Bacco ,- cantate dai cori, passandosi a raccontare come per epi-
sodio un qualche celebre avvenimento , si venue poi a mostrar- 
lo in azione , 	e da questi principj Escliito forma la tragedia, 
e Sofocle ed Euripicle la innalzarono ad una tale perfezione che 
pia non poterono i 	Greci posteriori., 	non che maggiormente 
elevarla, 	ma rie pur 	sostenerla 	nella 	stessa 	elevatezza ; 	e 	la 
greca tragedia, nata 	e 	cresciuta in pochi anni , 	in breve 	co- 
mincia a decadere senza poter pill risorgere , e finalmente yen- 
ne ad estinguersi . 	I Latini , 	e poi nel risorgimento delle\ t- 
tere gl' Italiani ed 	i primi Spagnuoli non fecerb che affievo ..f-, 
i drammi dei'.Greci , producendoli in fredde e deboli traduzi;.. - 
ni ed imitazioni, senza saperne prendere it nerbo e lo spirito. 
Vennero poi altri Spagnuoli, e poco curando i Greci e le 10- 

- ro -jfavole ed i loro drammi , con un complicato intreccio d'im-
pensati accidenti , prodotti dallo spirito di galanteria e di ono- 
re cavalleresco, formarono un nuovo teatro , 	it quale , 	tutto- 
che irregolare ed assurdo, 	fu pure 	avidaMente 	ricevuto 	dalle 
pill colte parti di Europa . I soli Francesi seppero lodevolmen- 
te trarre profitto 	dalle 	ingegnose 	e 	bizzarre 	invenzioni 	degli 
Spagnuoli; e Rotrou ne ricava it Venceslao i  e Tristan la 
Marianna, i soli pezzi di quel tempo che hanno conservata TA 

en el nostro qualche celebrity . Ma singolarmente Pietro Corne- 
hio studio attentamente i poeti spagnuoli , 	e 	fra it piombo e 
P orpello delle loro commedie distinguendo it vero oro, lo rn - 
se a profitto , 	e 	ne fabbrico 	ii 	sodo 	e magnifico edifizio del 
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teatro francese, al quale poi Racine apporto i pia preziosi or- 
nati ed i pia fini abbellimenti , ed it Voltaire posariormente 
ha conservato tutto it suo splendore . 	.._ , 

Jo temo di troppo annojare i lettori con questo si lung° n :-..i9 pa•..;one 
capo della drammatica poesia , e lascio ad altri Ia lodevole Cu- Zigr,et.i.tr:,: 
ra di formare un" minuto paragone 	della tragedia greca oolla 
francese ; 	dird solamente che. i Greci , a mio giudizio , sono 
superiori nella semplicita dell' azione , e forse ancora nella na- 
turalezza e verita dei costumi ; 	ma i Francesi li superano nell' 
arte e nella finezza dell'esposizione e della condotta 5  nello svi-
luppo dei caratteri , nella nobilta del costume , nella forza ed 
espressione degli affetti : i Greci, per voler seguire il naturale, 
danno talora nel basso; i Francesi, per troppa grandezza, e su-
blimita, possono qualche volta sembrare romanzeschi: il faro e 
gli dei sono le molle che niuovono Ia macchina delle greche 
tragedie; le passioni fanno tutto it giuoco delle francesi, e le 
rerdono piii morali ed istruttive : 	i cori dei Greci levano gran 

arter 	dell' interesse e della verisimiglianza dell' azione ; la ga- 
lanteria e P amore , 	ed i personaggi e gli affari subalterni dei 

• 

Francesi• raffreddano it calore dell' animo , 	distraggono 1' atter).- 
zione , e giungono a recare fastidio a chi e preso dal vero in-
teresse della tragedia . lo stile nei Greci e nei Francesi ha tut- 
ta I' eleganza e la coltura , 	tutta Ia nobilta ed elevatezza che 
ai personaggi ed agli affari delle 	tragedie -convengono ; 	ma i 
Greci in una lingua -  pie( armoniosa e pia poetica potevano me-, 

' glio unire ii sublime col semplice e naturale , cio che fa la ve- 
ra bellezza e maesta dello stile : i Francesi, per sollevare la di-: 
zione , fanno troppo use di antitesi , di ripetizioni, di metafo- 
re , di ,tropi e_ di figure studiate , 	e 	non poco deprimono la 
gravita ed ii decoro del tragic() stile ; 	ma compensano questo 
difetto con sentimenti si grandi e con si nobili tratti , 	che si 
fanno 	leggere con assai maggiore 	diletto 	le 	tragedie 	francesi 
che le 	greche. 

sTcln. H. 	 c c c  

   
  



386 	 BELLE 	LETTERE 
22n 

Paragone de' 
. Pia liberamente ardird di dare la preferenza alla -cortItne: 

comiCi france- 
si co' greci 	e dia francese sopra 	la greca 	e 	la latina. 	.dristoicane , 	r lanico 
c o' tataa. autore che ci possa; dare qualche idea_ della greca commedia  , 

non fece che farse ingegnose , abbellite di trattivivaci e di at_ 
riche espressioni. Alenandro e Filemorze , 	i quali sembra, che 
vi ttsassero piA arte drammatica , 	non 	sono a 	not giunti che  
in brevi frammenti. Nella commedia_latina Plauto , di piace- 

- vole ingegno e di amore allegro, e pieno di motti acuti e pic-. 
canti , ma non e ancora regolare ed ordinato; e Teren7lo, per 
l' urbanity 	e 	per fa' grazia del dialog° , per la dilicatezza 	dei 
sentimenti , 	per la 	verity degli 	affetti , 	per 	la filosofia , 	preci- 
sione e nettezza delle sentenze , e per altre dotldrammatiche, 
si puo dire l' unico comico che 	meriti 	di 	essere 	studiato 	da 
tutti gli scrittori teatrali . 	Ma 	che 	altra 	macchina 	non 	sorge 
nelle commedie del Moliere? 	Piani piA vasti , 	azioni•  pit in- 
teressanti , pia 	perfetti e 	varj caratteri , 	tratti pit vivaci ed es- 
pressivi , maggiOre istruzione e morality . La commedia ital 't a 
non ha avuto un poeta che 	le (Jesse 	celebrity., 	finche 	no L 

1
. 

sorto it Goldoni che si fa leggere e tradurre delle nazioni s 
there , che ii Voltaire chiama. ii pittore della natu?a 	e 	it de- 
gno riformatore della commedia italiana , e che motti altri stra-
theri commendano cone loro lodi . La tragedia italiana, dopo la 
Merope del Illatfei, si 6 fatto posteriormente nome con alcuni 
pezzi de11",11ficri; ma H Metasta,cio .unisce ai lirici tanti pregi 
drammatici , cite puo riguardarsi come un ornarnento della tra-
gedia non meno che dell' opera . I poeti spagnuoli e gl'inglesi • 

• potranno forse fare buoni drammatici, 	ma essi 	al 	mio gusto 
iiol sono . 	Quei 	delle 	altre 	nazioni 	non 	si soilb ancora fatto 

' gran nome , 	ne possono a. se chiamare gli 	sguardi delle colte 
persone che yogliano contemplare le bellezze teatrali ; 	e solo 

- .alcuni tedeschi cominciano ora a farsi conoscere. 
/ .Colle copiose 	 di 	tanti sovrani.  ingegni 	non 	Si produzioni interi or 	. 

zolic,nti del dee credere esausto it fertile fondo del teatro ; 	e resta ancora 
team) . 

. 0 
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'largo' campo da coltivare con frutto al genj 	felici che si 	vo- 
gliano accingere a questa impresa. E primieramente., parlando 
in generalt di ogni sorta di drammi , sara una, lodevole premu- 
ra it cercare sempre pia con arte 	e 	con 	istudio 	la 	pia. utile 
morality , e fare it teatro, qual esser dee , Ia vera scuola del-
la vita umana e - della riforma dei costumi . Per quan to liberi 
e dissoluti sieno gli spettatori , tutti beono con piacere i me- 
dicati licOri che for si presentano in 	si grate e soavi tazze , e 
sentono 	volentieri 	le . .lezioni che for si 	fanno 	in 	si. 	piacevole 
scuola . 	Ma 	queste 	lezioni 	e queste 	morality, non' si hanno a 
profondere• in massime inopportune ed in distaccate sentenze, 
che non lasciano nell' animo assai profonda impressione : nella, 	' 
condotta degli affetti , nell'espiessione dei caratteri , nel fondo 
stesso dell'azione deggiono consistere . Alcuni versi del Britan- 
nico di Racine fecero ravvedere Luigi XIV. per non darsi pia 
in ispettacolo , 	e 	non 	pia avvilirsi 	a 	ballare rnascherato su i 
te7",ri . 	Voltaire in una lettera al rnarchese .,11bergati (a) di-,  
1*: di aver:veduto un principe perdonare una ingiuria dopo Ia 
rappresentazione 	del 	Cinna; 	e 	racconta 	varj 	altri 	portentosi 
frutti 	Belle lezioni teatrali nelle .coxnmedie e nelle tragedie_. 	Si 
riguarda it teatio come un divertimento , ed infatti lo e fuor 
di- ogni dubbio , e di gran lunga superiore 	ad ogni altro ; ma 
poiche.enza niente climinuire del piacere che vi si procura, an- 
zinotabilmente 	accrescendolo 	potrebbe 	avere un 	efficace 	in- 
fluenza supra it costume, illuminare la ragione, regolare it cuo- '- 
re , 	ispirare onesti 	ed eroici sentimenti , 	reprimere le foflie e 
correggere i vizj degli uomini , it non cavarne si gran vantag- 
gio 	sarebbe 	iin 	deprimere 	l' augusta 	maesta 	della 	poesia , 	e 

' voler 	imitare 	qu611" imperadore 	romano , che 	con 	esorbitanti 
spese menava nelle Gallie un armata per occuparla soltanto ad 
ammassare conchiglie . 	Nelle tragedie non si e studiato abba- 

c .c c 2 

(a) 	In fondo 	d Tancredi . 	. 
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stanza , 	a mio giudizio, 	a fare la scelta 	dei caratteri . A me' 
non piacciono sul teatro uomini viii e maligni i 	finti , invidio- 
si , traditori „fern , posseduti da quei bassi ed infami vizj che 
'non si possono soffrire nella societa.; 	e 	mi offende un Felice 
nel Polieuto , un Erifila nell' Ifigenia, un Narciso nel Bri- 

. tannic° , una Servilia nel C atone ed altri parecchi. E poi certi 
gran personaggi impiccioliti ed avviliti non mi sembra che pos- 
sano fare'sulle 	scene, onorevole comparsa . II re e l'infanta del 
Cid di Cornelio , 	Valentiniano ed ddriano nei 	cirammi .clel 
MetaStaSio 9 	e simili altri illustri soggetti non si vedono con 
piacere privi della sublimity e grandezza che al Toro grado con-
viene . I rei di gran misfatti potranno pia decorosamente veni- 
re sulle scene accompagnati dai rimorsi , 	o 	coperti con qual- 
che leggiera apparenza di,virta , 	o spinti 	da 	qualche 	grande 

. interesse . Quanio pia volentieri non si ascolta Cassandro agi- 
-tato dai rimorsi nell"Olimi.)ia del_ Voltaire, che 4treo it -pa-
le sfoga scandalosi sentimenti di vendetta nel Tier: t: e 1. ..l.reo 
del 	Crebillony .  Vogliono 	alcuni 	che 	it contrasto 	dci La,. 1,/....'ri 

faccia ii  bello dei drammi, e che i - caratteri viziosi servano.l. 
formare un tale contrasto col probi ed onesti . Ma io non cre-
do che, ancor per formare questo contrasto, sia. d'uopo rad°- 

. perare i caratteri rel e cattivi . La prudenza di Ulisse contra- 
- stera colr impetuosity. di 4chille , la tenerezza di 4ndrornaca 

col furore di Ermione , e cosi altri simili , senza che sia biso- 
gno 	di uomini viii ed infami da opporsi ai nobili e generosi . 
B pOi quale bisogn.o di tali contrasti? Nell'/Ittilio Regolo del 
IVletastasio non vi ha un perionaggio che non possa compari-
ie con decor°,  e dignity , senza che it dramma perda per que= 
sto - il 	suo interesse . E' it contrasto degli affetti , 6 	I' urto del- 
le passioni , che si rende realmente utile ed importante per ac- 
crescere ii 	calore dell' azione .  

:4:2 I Greci eccitarono- nelle loro tragedie 	la compassione 	ec! 
Affetti trftgici. . al terrore . ,dristotele ne ha fatta ur.a, Jesse per simili compo- 

t 
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ntmenti , 	e tutti poi P hanno docilmente seguito , 	altri affetti 
non conoscendo per le tragedie che it terrore e la compassio-
ne, e cercando soltanto illustri infelici e nobili pianti . Ma per- 
che non cercare eziandio la grandezza e P eroismo , 	e procu- 
rare un nuovo vantaggio alla tragedia col ptomuovere la ma-
raviglia e P ammirazione ? Non 6 la compassione o il terrore, 
ma 1' ammirazione del 	nobili sentitnenti 	delle - anime 	grandi , 
che crew un dolce - diletto nel cuore degli spettatori nett' Ora-
zio, nel Cinna ed in altre tragedie del Cornelia . Nell' or ci- 
tato 4ttilio Rego-lo quanto 	non ricrea e solleva l' animo , e 
intenerisce alle volte it cuore la magnanimity 	e P eroismo 	di ... 
Regoloi Tito generoso e clemente nel Metastasio fa maggia-
re e plit grata sensazione negli spettatori, che amante infelice 
nel Racine. -Ne tocca meno i cuori sensibili la grandezza d'a- 
nima di Temistoole 	che la furiosa smania del geloso Orosma-
ne. A me certo un generoso ed eroico atto trae lagrime di te- 
nere72a non meno 	che un illustre sciagura ; 	1' animo si corn-- 
1,i1 ,e di vedere , almeno sul teatro, quella grandezza e quelre-. 
roismo che indarno vorrebbe cercare nella civile society: Pore 
si passapo con 	uguale piacere 	e forse 	con rnaggiore profitto _ 
piangendo di consolaztone che di compassione ; e la maraviglia 
di un atto- eroico non men diletta' ed 	istruisce 	che 	it terrore 
di una funesta sventura . Non pretendo perciO che sia da pre. 
ferirsi nelle tragedie 1' ammirazione and compassione 	ed al ter- 
rore ; so quanto si 	e discorso su questo punto ; 	confesso che 
riconosco 	questi due 	affetti 	pia- tragici 	e 	teatrali ; 	ma 	credo 
berisi che si possa giustamente promuoverel'ammirazione e the 

	

* se ne debba sperare lodevole success° ; 	e dirt attres1 che atcu- 
ni genj pia portati pel grande e per 1' eroico che pel tenero e 
pel terribile , 	pOtranno saggiamente seguire quella via che ad- 
dita loro la natura , senza pensare ad abbandonarla pet andare 
in 	traccia degli altri affetti pits,' tragici , 	la compassione 	e' it ter- 
rore ; ed io non, dubito che se it Cornelia si fosse sempre at- 
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tenuto al grande e al, sublime , dove sembra essere stato chla- 
mato dal proprio gepio , 	-pia 	clue al tenero ed all' affettuoso , 
avrebbe data al teatro una maniera di tragedia pia nova ed 
originale. 	. 	 , 

Uso (212a 
gione 
gedia 

nella 
. 

rel I- 
tra- 

• Un altro fonte di tragici affetti ion abbastanza cercato dai , 	. 
poeti e , 	a mio giudizio , 	la religione , 	Non pretendo che Si 

i faccia un teatro sacro , come vuole /Irnaud, ii cui vestiario ri- 
ducasi 	a 	monacali cocolle , a sacchi di penitenza , a cilicj , a 
catene ed 	a 	simili orrori , 	le 	cui scene presentino 	conventi , 
celle 	e 	sepolcri 1 	ed in cui 	vedasi 	unicamente 	ciO che solo 
la forza 	della religione pua giugnere a far gustare ai pia attac- 
cati suoi seguaci . Non dico che si levi un teatro , it quale sia 
una scuola di reologia , 	che 	prenda 	a 	trattare 	in drammatici 

_ dialoghi 	i 	profondi 	ed 	oscuri 	misterj 	della rostra religione 
questo , 	oltre 	che dovrebbe rendere fredda 	e 	nojosa la parte 
drammatica , troppo esporrebbe i poeti a sfigurare la tellogica 
con grave pregiudizio della religione che si 	vorrebbe 	it, istra:- 
re . 	Parlo di tragedie che abbiano sogketti 	d' illustri 	c 	Ltqz,l, 
fatti , 	in 	cui 	possano 	spiccare 	gli affetti 	the 	ispira la reli,',. ,;e. 

,Parld del Polieuto ; parto dell'Akira ; parto di altre tragedie, 
dove si fa rispettare it cristianesinao; 	parlo singolarmente d:-.:11' 
4talia, 	ove si mostra realmente la religione nella sua maestA 
ed in tutto it suo vero splendore ; 	-parlo di molte altre trage- 
dieChe far si potrebbeno sopra argomenti sacri o sopra 	poli- 
tici, nei quali abbia qualche parte la 	religione , ma comp,ri- 
sca con decoro e dignity . Una martire condannata a moue dal 
proprio padre , 	e rile soffre tostantemente 	i• piLi lieri tormen- 
ti , le carezze , le,  minacce e lo sdegno del geaitore, che con- 
trasta coil' amore della madre e talora ancor dell'amante, po- 
trebbe dare uno spettacolo vermente tragic() ' e 	pa capace di 
occare it .cuore degli spettatori , 	che 	it 	tante volte 	replicato 
sacrifizio d',Ifigepia: Polieuto non gib, maritato , ma amante, 
costretto at scegliere la morte 	b 	la sposa , 	sarebbe forse stato , 	 , 	• 

, 	_ 
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uti soggetto pit tragico e teatrale , e meglio avrebbe fatto spice 
care it trionfo della religione .11 giovarie•Racine pubblica una., 
memoria 'sul rispetto 	che i poeti deggiono .professare alla reli- 	. 
gione (a) ; ma questo rispetto, che deve essere comune_ a tut- 
ti 	i 	poeti , 	potra riguardarsi singolarmente come proprio pity 
di ogni altro dei tragici , 	i quali 	fanno sempre agire e parla- 
re persone riguardevoli e di gran peso 	di autorita . La scrittu- 
ra sacra 	e 	Ia storia ecclesiastica 	e 	la civile ci porgono molti 
,argomZnti.  , dove maravigliosb giuoco pub fare la religione, e 
movendo gli affetti di sacro 	rispetto 	e 	di tenera pieta, unire 
all-  utile 	commozione if dolce piacere . Se simili tragedie aves- 
se ii 	nostro teatro , diremo toll' abate Conti (0, 1' eccellen- 
za del 	dramrna costringerebbe in breve 	i 	pity svbgliati 	a' fre- 
quentarlo ; e imparerebbero cblle virth morali ancOr le cristia-
ne , loro inculcate con energia dalr esempio dei martiri e de- 
gli 	altri 	santi . 	I Greci 	facevano si grande use della religione 
net v.atro , 	che 	ben, di ratio mancava nelIe loro 	tragedie ; 	e 
:.0: i-sarerno si scrupotosi in presentare 	qualche 	volta l'augusta 
pompa e maesta delta nostra ? Io pera non dissimulera alla fi-
ne , che qiianto spicco e risalto pub fare Ia religione in. mano 
di un savio e sublime poeta , altrettanto puO recare pregiudi-
zio , se non e trattata con quell' elevatezza , con quella digni7  
ta , con quel rispetto e con quello spirit° , che al su° merit® .., si conViene . 

12 amore delta patria potra dare altresi una _nuova sorgenr 224 
to 	di 	piaceri teatrali . Rousseau si 	lamenta, the le 	favole del- 

I,' arnor 
patria. della 

la .gentilesca religione e gli avvenimenti 	delle storie 	greche 	e . 
. 	• rotnane , 	soggetfi 	poco 	interessanti alla presence nostra costi- 

tuzione , risuonino tuttbdi sul modern:of teatro . Ma se i poeti, 
tralasciando queste cose rimote ,‘ si 	rivolgessero ad altre che ci 
toccano pit 	d' appresso , 	e 	prendessero 	ad illustrare fatti che 
la 	patria, 	storia riguardano , 	po'trebbero 	con 	ragione 	sperare 

(a) 	Acad. des Inscript. torn. XXII. 	(6) 	Pref. al I. tomo • 	. 
• e 	. 

   
  



- 	 . 
392 	BELLE LETTERE 

• che si vedesse sul nostro teatro quel trasporto e quell'entusias- 
. nio it quale si pienamente occupava P ateniese . 	Io credo che 

alcuni versi. del Tancredi e del Duca di Foix del Voltaire in 
lode dei Francesi • faranno sentire 	dai nazionali queste tragedie 
Con maggior piacere di quello che non si leggano dagli stranieri : 
e Papplauso ottenuto dal Belloy nella sua tragedia deIrdissedia 
di Calais prova quanto 1' amore patriotico possa accrescere P in- 
teresse di un dramma , 	che 	non 6 certamente 	it pia interes- 

. , sante . 
2:5 _ Dalla tragedia passando alP opera seria, io vorrei che qued 

Orr:4 seria . 
--sta si accostasse , quanto it comporta la musica , alla tragedia, 
e • che non it poeta si assoggettasse 	ai 	cantori ., 	ma 	la 	musica 

. 

•servisse soltanto a rinforzare e dare maggiore risalto alla poe- 
sia , , e che P opera in somma fosse una tragedia 	pill rapida , 
pRt passionata , pia ardente , pRi viva , qual' esser dee , anima-
ta dal fuoco e dallo spirito della musica . Marthontcl ,,f in vuo- 

* le approvare (a) che s' introducano nelle opere soL,e,.:.: L'i una 
inalterabile verita , 	dove it favoloso non 	abbia 	luogo pci' -ilea- .. 
te , 	e 	che -poi si voglia coil' austerity 	di 	tali 	soggetti 	unlit e ii 

" canto, it piet favoloso di tutti i linguaggi . Algarotti parimen- 
te desidera (b) o che si scelgano argoi-nenti 	di fatti 	favolosi , 
o che almeno si prendano delle azioni seguite in tempi ed in 
paesi molto rimoti dai nostri , 	che luogo dieno a piit manie- 
re di maraviglioso . 	12 essere l' azione , 	dic' egli , 	a 	not tanto 
pellegrina , 	ne 	renders merio inverisimile 1' udirla recitare per 
musica . 	Ma 	io 	non vedo perche si deggia fare tanto strepito 

' sull' invetisimiglianza del linguaggio nel canto dell'opera , men- 
tre nessuno mai si e avvisato di trovare stranbzza 	nella recita 
_della tragedia . Non e minore la differenza che-  passa tra it par- 
lar commie ed, it recitare delle scene , di quella che passa fra 

. le recite delle tragedie e il canto dell' opera . 	Scelga 	ii 	poeta 
tin faro generoso e magnifico che oltrepassi it comune operare, 

(a) 	Chap. Xlv: 	 --- 	(4) 	Sage. sopta 1' Opera.  
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• 

.e P illustri col la sublimity dei pensieri , colla vivezza degli 	af- 
fetti , colla forza delle espressioni 	che sieno superiori al fami- 
liare discorso , 	e 	non mi sembrera 	pill inverisimile it sentire 
cantare Tito nell' opera del Itietastasio , 	che intenderlo reci- 
tare nella Berenice del Racine . Deridesi cornunemente , come 
una strana assurdita , che gli-  eroi dell' opera vadano alla mor- 
te cantandd , 	e che si esprimano con istudiati 	trilli 	i 	viol end 
affetti 	e 	le profonde passioni . 	Ma 	it difetto 	in questa parte , 
qualor vi sia , 	dovra 	attribuirsi alla musica , 	1.9, quale avrebbe 
dovuto rendere esattamente quei tuoni , che adattati fossero al- 
le situazioni dei soggetti 	ed alle 	espressioni 	dei 	versi, 	e 	chc 
pia vivi ed animati rendessero gli Affetti che esprimono . Forse 
sareb-be opportuno consiglio it fare due sorti 	diverse 	di o-  pere 
serie. Se in grandiose feste o in isplendide corti si desidera uno 
spettacolo , in, cui far pompa di sfarzoso vestiario , di sorpren-
denti scene , di brillante decorazione , di' strepitosa orchestra e 
di''cr:). rza di musica , sicche per 1' uclito e per P occhio entran-
do la maravigua , abbagliato ' testi e rapito 1' animo -dello spec-
tatore , allora prendasi favoloso argomento che dia luogo a mac- 
chine, a comparse ,' a pellegrini avvenimenti 1  ed ove tutto sem-, 
bri passare in un nuovo mondo diverso affatto dal nostro. Ma 
in altre occasioni di minor pompa , -in cui non si voglia reca-
te illusione ai, sensi , ma diletto agli animi , si riceva una nuo- 
va forma di spettacolo ,--supericire 	nell' estrinseco apparato dia. 
tragedia , inferiore all' opera 5 , in cui tutte le mire tendano al-
la perfezione della poesia , un opportuno canto pit della sem-
plice recita dia anima ai versi e calore agli affetti , una discre-
ta orchestra renda OR' vivo e pit piacevole it canto , e tutto 
in somma cospiri ad animare vie pit la poesia del 	dramma 
Un tale spettacolo rinnoverebbe la tragedia 'del Greci , 	dareb- 
be alla poesia it 	suo naturale linguaggio , 	che 	e 	it 	canto , 	e 
dovrebbe 	appagare la colta, dilicatezza di quelle . persone 	che I  

, , 	Tonto ii, 	 d d d 
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non potendo tollerare pazientemente alcune stranezze dell'ope=) 
ra , 'non.  sanno darsi per contenta abbastanza della•tnoderna tra- 
gedia . 	. 	_ 

226 
Cotnmedia a Nella commedia piacevole vuolsi da molti che sia gia 'es'au- . 	, 

sta 'la naateria , 	e 	che 	vanainente 	si vogliano 	ricercare nuovi' 
soggetti .da ,trattare . Ma chi riflettera che le migliori comme-
die. del Moliere versano sopra un misantrppo ed un ipocrita 1. 
potra egli ragionevolmente pensare che non restino ancora mol- 
ti -argornenti opportuni ad una buona commedia ?. Le  cerimo- 
nit malamente trattate dal Maffei, 	i puntigli , 	le 	mode , 	la • 
eiarlatanerfa dei begli spiriti , 	it 'pedantismo degli 	eruditi , 	it 
prurito di comparire filosofi e. mille 	'alai 	difetti 	che 	nascono 
ad ogni glom) , e si vanno facendo di moda con incomodo , 
della. societa , 	daranno 	ad un poets filosofo soggetti 	kgni di 
-una grazi,osa commedia,, senza bisogno di tener sempr. dietro 
ad un servitore. o ad un amico , 	che 	presti 	it 	suo aj.u, , per 
iluscire sfelic.emente in una impresa galante . 	La commecii. ose- 
ria e la tragedia cittadinesca ,, che hanno avuti 	ed haii.r_o ; :•e- , 
sentemente tanti .seguaci , 	hanno 	parimente 	incontrato 	,.-..:Iti 
contrarj . 	Voltaire e mille alai. poeti:e. critici della Francia e 
di altre 	nazieni hanno levate le grida contro questi drammi 1  
mettendoli in derisione con inventati north di- cornposizioni ba- 
starde , di drammi ermafroditi ed altri sirnili scherzi , 	e biasi- 
rnandoli come una novita maldmente introdotta nel teatro . II 
Diderot ed il Beaumarchais hanno giustamente preso a difen- 
dere le parti di quest°, nuovo genere 	di poesia , ch' essi 	colle 
loro fatiche si erano studiati d' illustrare . Infatti io 	non vedo 
perehe sia' da rigettarsi un cotnponimento teatrale che ; 	sotto 

' qualunque nome imporgli 	si. voglia , sa 	ben toccarvi ii cuore 
COD passionati affetti ed ispirare 	protievoli° 	moralita , 	e 	che 
forse pRi compitamente che non fanno la tragedia eroica ne 
la, commedia piacevole; pile otte-riere ii fine desiderato ‘del tea- 

. tro , .di, diletiare ed istruire . L'Edipo 2  l'Oettra 2  l'Ippolito, 
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1' Ifigenia , e molte delle piil Cblebrate tragedie -si middle' che 
moderne , loccano it 	cuore. senza illuminare 1' intelletto , 	ne 
muovpre la Volonta i Che puO imparar un uslitore -al plangere 
.disgrazie 	di quelle eroiche. persone , 	se 	non che niente giova 
•lo studio e lo sforzo che fa 1' uorno per isfuggire 	i Pitl atro- 
ci delitti e le piii triste • sciagure , se un fatale • destino lo stra- 
scina a fare do che la sua buona volonta pretende 	ad ogni 
modo di schivare ? Al contrario nelPEugenia, una giovine One- 
sta puei imparare a non fidarsi delle 	Iusinghe del libertini che 
bercapo ad ogni patto , singolarmente se sono di gradO al suo 
superiore , di soddisfare alle loro brame a costo della violazio— 
ne delle 'rose pia Eagrosante . 	It Baran' velt e ii Beverlei sono •-, 
ancora di pia- chiara istruzione ai giovani per non lasciarsi ac- 
ciecare dall' amore 	di una 	seduttrice 	bellezza , 	ne 	strascinare 
dalla passione pel giuoco 	e 	dai consigli dei perfidi amici 	che 
li circondano . 	Non si scrive , dicono , 	nel genere della corn- ' 

.. me ia, lagrimevole se non perche essa 6 pitsa facile e la, facility 
stessa la \  degrada . Ma e 	perche it grado di perfezione 	di 	una 
poesia 	si ha da misurare dai gradi della difficolta che costa al 
poeta ? E poi perch6 si dovra chiamare facile un' drarnma chl 
esige nel poeta si gran fondo d' ingegno , di filosofia e di sea- 
gibilisti. , 	per esprimere 	finamente 	le 	passioni 	e 	gli  affetti,, 	le 
virtu ed i vizj , senza cadere nel rOmanzesco e nell' affettato ? 
La poca o nessuna riuscita di tanti,poeti the vi si sono appti-
cad , per dare in questo genere .un . dramma perfetto, pu6 pro- 
vare , 	ch' esso non ., e 	poi 	tan to facile , 	come si vorrebbe far 
credere . La novita dello* spettacolo , sconosciuto nei secoli tra- 
passati , 	perch 	dovra deprimere le sue lodi , anzi 	che accre- , 
scere la gloria. 'dei lumi 	di questi 	tempi ? 	Una 	composizione 
leatrale• chp infoncla nell' animo un , dolce piacere , e Pistruisca 

, in una buona moralita. , meritera certamente di essere in 	qua-. 
lunque tempo ricevuta dai poeti 2  quantunque nuova diventj:, 

d d'd 2 . 
	

. 
	. , 
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e qualunque nome darle si voglia . Se io dill) che vi sono del" 
pezzi .dratrimatici eccellenti , 	nei quail regna il,  ri.dicolo , 	altri 

. 	che 	sono .tutti serii ,- altri 	in cui 	1' intertenimento 	giunge fi- 
no alle lagrime.; 	che , a 	nessuno 	di questi generi si dee dare 
r esclusione , 	che 	quell° solamente merha la preferenza , 	e • 
quello e it migliore 	che:  piit bene 	e 	trattato, dal poeta , 	non 
credo che sia. _cib per essere contraddetto da Voltaire , poiche 
altro non avrO fatto che valermi del suo proprio testimOnio e 
delle. sue stessissime parole . 	Con 	piU ragione si potra accusa- 
re it modo e lo stile, con cui viene cdmunemente trattato que- 
it-6 dramma . 	I caratteri sono portati tropp' oltre , 	e compari- _ 

• 

'scono romanzeschi , gli affetti si trasportano -fuori de'giusti ter- 
mini del decoro 	e della verita , e tutto e o dolcezze eccessi- 
ye , o smanie , 	furori e forsennatezza ; 	niente si presenta con 
quell e espres-sioni che sono -dettate. dalla natura . Il dialog° non 
riesce spontaneo ; .nativo 	e 	fluido , 	ma tronco , 	interrotto ed 
imbrogliato si e lo stile or troppo familiare e basso , or affta-.. 

- 	to e gonfio .- Generalmente in quei drammi che pur dovrebbo- 
no essere pia morali , -suole mancare una gitista moralita . Re- 

_ gna uno spirito di duetlo e di vendetta , ,e si propone in mo-
do it suicidio, che, in vece di fare orrore come dovrebbe, sem-
bra un prudente partito da abbracciarsi . La virtu che vi s'in,‘ 

-segt-ka , spesso riducesi ad un 	umanita portata fuori del nat
e
ura- 

le  cdn tropp' aria 	d' inVerisimile e romanzesca . 	E in 	somma 
mold difetti si ritrovano in .quei drammi, 	che 	possono meri- 
tare le accuse dei savf critic' c delle persone di fino gusto . ,E 
se pur con tanti crifetti si , fanno sentite tali drammi con qua,1- 
ale piacere , 	quanto 	diletto 	non 	se -.ne .dovrebbe sperare , ,,se / 

' 

Jibed da quei  vizj fossero tidotti a maggior petfezione ! 	Noi 
non potremmo mai porre . fine a questo lunghissimo capo , 	se„ 
volessimo seguire tutte le idee , 	che " questa 	importante mate- 
rill presenta ; basti aver dato un leggiero quadra dei progressi -' 
.fittora E.tti dalla-Toesia 	dran-imatica , e dei mold,  che rimangp- • 
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n6 	a 	farsi , 	e rivolgiarno gli sguardi 	a tante altre parti 	della ... 
poesia 	che restano ancora da osservare. 	 . . 	, 

CAPITOL 0 	V. 
• 

Della poesia lirioa. 
. 	, 	.. 

I 1 fuoco celeste , 	if divino furore , 	I' estro e P entusiasmo 2  
che distingue it poeta dagli altri uomini , sebbene convenir dee 
a tutti i gdneri della poesia , e nondimeno proprio e peculiar& 
ornamento della lirica : e la lirica si pub dire quella parte che. 
per antotlomasiameritd it nome di poesia , .e quella che da Po-. 
nore di poetico al secolo ed alle genti che la coltivano . I can-- 
tici 	di /V/ose, 	di Debora e di altri Ebrei , -I salmi di David- 
de e la maggior parte- della poesia ebraica e delP,orientale ap-
partenevano alla lirica . I Greci, intenti con ardore ad illustra-
re la poesia , questa via singolarmente seguirono, e furono pkes- 

, 	soche infiniti .i poeti che senza flue la loro cofte alle altre mu- 
• se 	si diedero 	in bracciO a Clio , maestra della lirica . 	Oleo, , 

...Lino e tutti i pia antichi poeti 	yolerido celebrare gli dii ,e gift 
era; ,'ed esprimere gli affetti del cuore , coMposero inni e‘ can-' 
zoni che cantavano al suono della lira, 	e 	diedero it nome di 

- lirica allia„voesia che componevano . 	Chi 	potra, nominare 	sol- .... 
tanto gl' innumerabili poeti 	lirici che 	fiorirono 	nella Grecia ? 	- 
Fra tutti questi vengono 	singolarmente distinti .41cmane, 	41- 
ceo, Stesicoro, Ibico , Sinionide, Bacchilide, "Inacreonte , 

, 

PiAidaro e Sairo, ai suali aggiungono alcuni Corinna, , poetes- 
° 	ta al par,t di 	tutti, gli altri 	lodata 	dagli 	antichi . 	Ma 	di 	tutti 

questi non potrerno not tenere particolare ragionamento , altro 
non avendo di-  rnolti che, alcuni •frammenti . 	...41-cmane era .sti- 
mato .dagli *antichi per dolce ed arnoroso . .41ceo,. figurato nelP.  
orazione 	 ma chiaro , univa la soavita- calla veemenza ; subli- .  
me c tnagnifico si • abLssava.  alle 'volte 	ai *giuochi ed agli UM-. 

_. • . 

1, 
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ri ; ma faceva vedere -ch' era. pH" atto alle case maggiori . St`e- - 	•- 	• 
sicoro mtava guerre ed,altre materie , e.seibava hello stile 14 
dignity che conveniva• alle persone cantate . Simonide, tenue e 
„mite , fioriva nella-scelta 	e,  collo.calione delle 	parole 	e 	nella 
dolcezza, dell' orazione , ,ed aveva sopra tutti gli altri singolare 

.. virtu di muovere la CompasSiOne . Pia notizie abbiamo di- Sof- . 
fo, .benthe non altro siasi conservato della sua poesia che bre- 

yi frammenti . pii antichi ci parlano di Saffo come di un 	it-. 

, lustre modello di ogni oratoria.  e 'poetica virtu . Dernetrio Fa-
lereo da lei prende gli .esempj della vaghezp e venusta dell' 
ofazione; 	Errnogene (a) 	della dolcezza 	e 	soavita ; 	Longi- 
noV) della sublimity e veemenza ; e Cosi tutti ritrovano net-
la poesia di Saff`o qualche lodevote pregio da' rilevare e da pro- 

' porre alrimitazione non solo depoeti , ma'eziandio degli ora- • 
' .tori . 	I pochi frammenti che ci rimangono delle sue ct , mposi- 

zi.oni ,. niente disdicono a queste lodi-; 	ed it Jones ebbe tutta -. 
la ragione (c) di chiamarli colla stessa espressione 	dell'utrice ' 
aurolipso magis aurea.''Il. Rousseau (d) distingue Safi° dal- 

.. le altre donne , e la riconosce per P unica del suo sesso 	che 
''.abbia avuta r anima poetica; 	e 	 Sia stata veramente 	compresa.:. 

. 'dal fuoco 'dell' entusiasmo.. A not bastano i suoi franirnenti per 
crederla-  degna della 	itima 	degli 	antichi 	e 	dei 	modern.” , 	ma 
non .per poter ,  rendere un esatto giudizio del poeqco.--suo me  
rito . 

a* 
Ai creoute; 

, 	- 	Di ,eirnacreonte e di Pindaro si e conservata maggiore co- -.. 
pia di rnonumenti , che ci presentano pia fondata idea del lo- 

. 

'ro genio poetico . //naeri.onte prese a trattare la materia ale-
desima su cui versavano le odi di Safro, rria Eatendo una stra- 
da molto diversa:s. 	L' uno e P altra rivolsero all' amore i 	lox°- 
canti ; ma Safro , da quel che mostrano i si oi frammenti, con .. 
energico stile ..e -con gagliarde espressioni lo presenta__ colrardo- 

• 
(a) 	De form. II. tap. 1V1 	 (cy 	Com. As. poes. cap. XI.  
(1)) 	Cap. X. 	 _((1 	Letts. a Monsieur d' Alcuabers . 
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re' e colla ' inquietudine che spesso* porta seco, quella passione ; 
/inacreonte ,, 	leggi adro Cupido del Parnasso , 	con 	versi dolci 

. 	e leggieri 	lo dipinge soltanto coi colori della placidezza e flat- . 
la pill soave 	V-olutta . Egli stesso .ci racconta , che volentleri'sa- 
rebbesi levato a cantare Cadmo e gli Atridi, anii -Che alieva 
provato• di cambiare le carde della sua cet 	per farle accorg-,' 	. 
pagnare le lodi di A:Cide. e degli eroi ; 	ma che la ,tetra osti.: , 
nata e restia alle . sue branie ' non av'eva 	mai voluto suonare, al- 
tro che atnori . Ristrettosi Anacreonte 	alle 	materie 	amorose , 
mai e piacevoli , 	non_ e ma.  i uscito fuorl dei limiti for ' dice- 
voli ; ed i monumenti Pil'a ingenui del cuore. umano , i quadri 	. 
plii •ridenti e gentili della natura , 	it 	piacere , 	la mollezza., le 
delizie di una vita libera da ogni cura , 	e 	tutto c16 che piny . 
eccitare dolci e soavi idee 	di rnolle 	e 	morbida vita , fa 1' ar, 
'gomento delle sue tenere 	diiicate ed incantatrici carxzoni. Una 
rondine , una colomba , un bicchiere ; un sogno , la vecchia-, , 
ja , 	la niorte stess.a , 	le guerre , 	tutto fiesta in "Indere' onte le- 
immagini dell' amore 	e 	del piacere , t di.  tutto sa egli Erma- . 
re leggiadr' e 	e 	graziose odi , che servir possano al lieto canto 	' 
delle Veneri e dei Cupidi.iLe ' parole armoniche , le espressio-
ni gentili , la struttura del verso piana e leggiera ,, le naturali 
e d-ilicate sentenze , i pensieri facili ed ameni , 	fanno 1' elogio , 
.     dei versi-.4 _xtilacreonte , •,e con tenui "e 'Diction componimenti 

rendono grande ed imniortale h gloria del poeta . 
11 fare di Pindaro, ardito e sublime, puo dirsi quasi l'op7  

posto. della facile dolcezza di Anacreonte . 	Non •senza tonda- 
mento vucle it Fraguier (a) the uno 'dei 	pit'.1 grandi uonaini 

a29  Pirairo: 

''' del Mondo tuttoi sia stato nel suo bgenere Pindaro, il quale•in 
se solo univa tutte le belle qualita chelanno gli eccellenti poe" 
ti . 	Quella magnifica espressione -  del . principio della prima 'ode 
di fare del. Cielo 	an 	desert° , 	 quanlo 	lace 	it Sole, 	dice 	ii, 
Boileau nella qi.ispot4 alla pi,tica,del Perrault , e forse una 

(a .) 	Acad des Inset. torn. II. 
es 
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delle cose Oil grandi che siensi dette mai in poesia,. : 	e 	di si- 
mill. espressioni, a cui non giungono facilmente gli _altFi poi- 
:ti , non _vi • ha picciola copia nel,. divino Pindaro . Le amene e 
brillanti -immagini , 	con 	cui nella seconda ode .dipinge it sog- 

.,giorno dei-  i?eat-i , -fanno vedere che •il vasto suo genio non era 
imeniecondo di leggiadri 	e soavi fiori che 	di soli 	e 	squisiti 
frutti . Un alto titono sostenuto con dignita , sublimi pensieri , , 
grandiose immagini , energiche espressioni , armoniose 'parole e 

. sonori versi Sono, 	a mio giudizio , 	i pregi 	che resero -le odi 
di Piridaro la- 	maraViglia del Greci , e che le fanno giustamen- 
te rispettare da tutti i secbli . Io non fare) plauso a certe iper- 

- boll,  eccessive , 	ed 	a 	certe 	ardite espressioni che possano tal- 
volta sembrare strane : 	gli 	perdonero 	in parte la fi-equenza e 
iunghezza delle digressioni , 	e 	xi; accagionerd la picciolezza e. 

.;1' uniformity, 'clegli argomenti ;"Ilia 	non 	le commendere come' 
,i sublimi voli di tin aquila che , involandosi ai nostri sguardi, , 
s' innalza fino alle stelle a coronarsi di glorioso splendore: non 

..loderal 	certo disorditie 6 certa sconnessione che spesso ritrova-.  
• si, ngle sue odi , the tanta pena e fatica ha recato ai suoi com- 

mentatori : in somrna non colmero 	di elogi i difetti in cui it 
b011ote dell' entusiasmo e le circostanze dei componimenti han- 
no fatto qualche volta cadere Pindaro; 	ma dire) con Long'- 
no (a) che gli scrittori sublimi, 	ancorche sieno Ion rani dalla 
perfezione ch' e esente dai vizj , 	sono 	pur superiori a.:Ii 	aTri 
mortali , e' si accostano all' altezza di .Dio , ed a dovizia win- : 
pensano ogni difetto colla loro sublimita . 	La Grecia sembra 

,avere esausto in- Pindaro it suo spirit() lirico, e dopo lui non 
trovasi alcun . poeta che 	siasi con. part icolar 	mome 	distinto in 	' 

., 
ast? 

OraziO_ # , 	• 

(fuel genere di poesia . 	• 	, 	 - 	. • 
- 	 Roma non ebbe altro.  famoso lirico da yantare the Ora- . 	. 	, 

Tzo ; ma Oratzo solo poteva in quilche modo gareggiare con 
tutti. i Greci . Egli. ha saputo con sicuro piede poggiare per gli 

,(a) XYXvt. - 
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Zlevati monti e per gli scoscesi dirupi di Pindaro , 	e passeg,  
glare lietamente pei 	fioriti . giardini 	di ../Inaereonte, 	trattando, 
colla medesima felicita• le dolcezze dell' amore 	e di una mor- 
bida vita , che 1' arduita delle lodi 	degli del 	e 	delle geste de- 
gli eroi , e le pia gravi ed interessanti verita . Che grazia e che 
leggiadria in rnolte odi leggiere e dilicate , che in gusto 	affat- 
to diverso da .4,zacreonte spirano 1' anacreontica soavita ! 	Che 
eleganza e venusta in alcune altre the , levandosi alquanto so-
pra gli scherzi amorosi , si fermano in una familiare mediocri-
ta ! Noto e che Scaligero si ricreava tanto colla terza ode del 
quarto libro Ouem to Melpomene semel, e colla nova del ter-
zo Donec gratus eram tibi, per la loro ciolcezza ed amenita, 
che le anteponeva a molte pindariche pia sublimi , ed avrebbe 
pia bramato essere autore di quelle odi che re di tutta la Spa- 
gait tarragonese . Se poi seguiremo 	Orazio nei lirici suoi voli, 
che maestA e 	sollevatezza non 	troveremo nelle sue odi subli- 

e 	 .. 
mi , che sono le pia pregevoli e le pia conform' all' alto e no- 
bile suo genio , 	e 	nelle quail ha fatto vedere che poteva egli 
gareggiare con Pindaro, 	senza timore d' incontrare la disgra- 
ziata caduta dell' ardito Icaro! 	Ma ciO 	ch' e dono proprio e 
peculiare di Orazio , e•quell'affetto e quells passione , che uni-
sce e connette i pensieri che sembrano disuniti e sconnessi , e 
che si b llo spicco fa nelle •sue odi . 	Un albero cade appresso 
-n---"p'oeta ? Egli sfoga 	coml.() di esso la sua bile , e it timore poi 
r induce a filosofare sopra i pericoli della morte , ed 	a 	riflet- 
tere quanto era stato vicino 	a discendere all' inferno in com- 
pagnia dei morti . 	Entra a 	navigare it suo amico Virgilio , 	e 
1' affetto trasponta it poeta a fare voti per la Felice 	navigazio- 
ne ; 	ma pensando poi 	ai pericoli 	cui vede esposto P amico , 
non pud tenersi che non prorompa nelle pia forti invettive con-
tro chi aveva inventata la navigazione e ,•  contro tutto it genera 
tunano . Cosi nell'ocie per la malattia di Mecenate 2  cosi in al- 
`° 	Tom. IL 	 e e e 
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tre moltisiime non e un uomo the 	parla e fa versi come gli 
altri poeti , 	e un organo dell'affetto e della passione, che espri- 
me i pill veil e profondi suoi sentimenti . La moralita e anch' 
essa un pregio proprio di Orcqio , 	che 	da un singolare risalto 
alle sue odi . Chi non si sente commosso e rapito all'ascoltare 
quel sacerdote delle muse, che in tuono si alto ed imponente 
si mette a cantare versi non mai uditi da alcuno , e a predicare 
agli uomini le pia sublimi ed importanti verita ? 	Ma oltre di 
queste odi che sono espressarnente morali , in altre che hanno 
uno scopo tutto cliverso , e prendono a conciliare it divertimen-
to ed i piaceri , che maraviglioso diletto non recano quelle ye-
ramente liriche improvvise apostrofi alla moralita! Lascio a Pin-
daro tutto Vonore del lirico principato ; ma credo appunto po-
ter rispettare Pindaro come principe , e prendere Orauo co-
me maestro ed amico. Pindaro ha un entusiasmo pia vivo ed 
ardente , Orazio pia regolato 	e pia savio ; Pindaro ha ,cival- 
che cosa di pia sorprendente , e pia si accosta al divino ; Ora-
zio ha pia arte, pia uguagliSnza e meno difetti . Le odi di Pin- 
daro , 	troppo lunghe 	e 	di argomenti poco 	interessanti , 	non 
tengono occupata P attenzione dei leggitori , la quale 	viene in 
oltre troppo distratta dalle continue digressioni ; quelle di Ora-
zio , _pia brevi e pia ordinate , si fanno leggere con maggiore 
interesse , e si per P argomento che pei sentimentLVrregnano 
maggiormente 	l' immaginazione ed 	it 	cuore di chi 	le legge . 
L' imitazione di Pindaro riesce pericolosa , se non e accompa-
gnata da grande ingegnO e da somma accortezza , mentre, vo-
lendosi seguire la libera e 1' elevatezza del suo entusiasmo , si 
va facilmente a rischio di cadere nel delirio e reel vaneggiamen-
to ; Oraio si pub con maggiore sicurezza proporre per esem-
plare a quanti vogliano entra.re in quella carriera : la saviezza , 
la sobrieta , 	la correzione del poetico suo furore puo irnitarsi 
senza tanto 	timore di traviamenti 	e 	di 	precipizj . 	Orcqio 	iii 
somma dee riguardarsi, come it vero maestro 	della 	lirica 	poe- 

, , 
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lia , e le sue odi sono quelle che si possono leggere con mag- 
gior piacere 	e pia sicuro profitto dalle persone di gusto e dai 
buoni poeti . Ouadrio forma un lungo catalogo dei poeti lad- 
ni 	che fiorirono nella lirica : not rimettiamo ad esso 	chi desi- 
dera averne notizia ; e ricorderemo soltanto i lirici ecclesiasti-
ci , siccome quelli che possono per pia. ragioni meritare da not 
qualche distinta menzione . 

I sand padri della 	chiesa , 	benche 	venuti in 	tempo del 
decadimento del buon gusto , richiamarono la poesia al primi- 
tivo suo oggetto , 	che 	fu di magnificare le opere del Signore 
e cantare le sue lodi , e impiegarono la lirica in cantici ed in-
ni ad onore di Dio e dei Sand , delle feste e delle cerimonie 
ecclesiastiche , 	e di cid che riguarda la religione , 	e 	che puo 
ispirare pieta e divozione negli animi dei fedeli . Cosi abbiamo 
inni di S. Damaso , di S. Anbrogio , e di altri sand , alcuni 
dei quali si cantano anche presentemente nelle chiese . Ma co- 
me brazio sopra tutti i romani lirici , 	cosi sopra tutti 	i 	cri- 
stiani con pia puro e giocondo lume risplende it poeta Pru- 

cT Poeti tia  rici ec. desiastici . 

a2 Prude3nzio. 
. 	delqio , it quale, sebbene e lontano dall'eleganza, dalla forza, 

e dalle grazie di lingua e di poesia di OraKio 1 	conserva peril 
tanti pregi poetici , che lo rendono superiore al secolo in cui 

.fiori , e principe dei poeti cristiani . Che bella -corona: di poc-, 
tici fio ' 	non ha saputo egli 	tessere negr inni 	a tanti gloriosi 

martin , che formano it suo libro Delle corone ! Che fecondi-
ta el" idee e di pensieri, che variety, d' immagini , che ricchezza 
d" espressioni 	e 	frasi 	poetiche non spande egli per cantare ad 
edificazione dei fedeli , le ore e le funzioni del giorno negPin- 

- 	ni del Kutemetrinon, the formano i giorni e le opere dei cri- 
stiani ! 	Al 	dolce 	della 	versificazione si unisce nelle poesie 	di 
Pruden3:io V utile dell' istruzione 1 	e 	non meno che ii poeta , 
vi 	trovano da 	cibarsi l' erudito , 	lo 	storico , 	it 	moralista , 	it 
teologo . Perloche in tutti i tempi si e fatta gran lettura delle . 	 ..... e e e 2 
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poesie ,di PrudenTio , e se ne sono dal principio continuatamen:,  
to replicate 	l'edizioni fino 	ai nostri di, 	in cui abbiamo vedu- 
to contemporaneamente 	uscirne due pregiatissime , del Teoduli 
P una, 	e I altra dell' 4revalo , 	it quale dopo aver illustrata 

233 
Dante e Pe. 
trarca . 

P Innodia spagnuola , 	ed altri poeti cristiani , 	ha sparsi ancor 
nuovi lumi sopra PrudenTlo , da tanti altri rischia. rato : e tutto 
cid, prova it particolar merito del poeta , che ha saputo allet-
tare e chiamare a se P attenzione e lo studio di tanti e si giu-
diziosi scrittori . Ma come la lirica profana dopo Ora:i.,io , cosi 
andie la cristiana dopo Pruderqio• venne in 	decadimento ; e 
not pero passando in silenzio quei che 1' una e P altra in tut-
ti quei secoli poco felicemente trattarono , discenderemo ai mo- 
derni che la coltivarono nelle 	lingue 	volgari , 	e 	che 	possono 
pia 	interessare la nostra attenzione . 

lo non _parlere dei Provenzali , 	ne dei 	primi poeti di al- 
tre nazioni ‘, 	perche nessun vantaggio recarono alla lirica poe- s. 

, 

sia . 	11 	merito dei lirici 	provenzali ( se lirici dir si possano 	i 
provenzali ) e di avere eccitati gl' ingegni 	degl'Italiani pih ri- 
nomati . Dante non li prese a modello per la .famosa sua' corn-
media , ma bensi per le canzoni e pei lirici componimenti , e 
le liriche poesie di Dante non sono , a giudizio del Murato- 
ri (a); degne 	di minore stima 	che la divina sua commedia ; 
anti in 'queste risplende qualche virtu , 	che 	non 	94-1p;.r,s1:.o- 
vente nel suo maggior poema . 11 Petrarca, come abbiam cl,-.I- 
to• altrove (b) , molto use fete 	della poesia dei Prcivenzali; ed 
it Petrarca e it pri-ncipe della rnoderna lirica, , non sot dell'I-
talia , ma di tune le alfre nazioni . Dal Petrarca dunque pren- 
deremo not it principio 	della 	lirica 	volgare . rSiasi 	egli o no 
formato su i Provenzali, si peffeziona certo coll'imitazione dei 

' 

Latini ; ma introdusse -un gusto poetico diverso dal provenzale 
,e dal latino . 	Un amore spirituale -e 	puro , 	sentimenti 	ald e 
-sottili, pensieri dilicati 'e leggiadri, affetti teneri ed onesti, clet! --- 

(a) 	Della pea. Pecs. lib.I. cap. fl, 	'(b) 	Tom. I. cap. XI. 
) 	' 
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l'ati dalia ragione , 	non eccitati dalla impressione dei sensi 5 	e 
principalmente lingua dolce e Sonora, elegance e corretta , sti- 
le ripulito , 	sublime e nobile , versificazione armoniosa e soa- 
ve , fanno it carattere della poesia del colto ed amabile Petrar-
ca. Non ama questi di sollevarsi a cantare le lodi degl'iddii , 
ne le geste .degli eroi ; non pensa a scherzare cogli amori libi-
dinosi , ne a sollazzarsi in piacevoli immagini : tutto occupato 
nella sua Laura, esprime in mile guise it principio ed i pro- 
gressi del casto e 	sovrumano suo amore , dipinge le sue pene 
e le contentezze sue , piange la sua Laura e se stesso , e mo-
stra la fecondita del suo genio e del suo cuore nel trovare tan- 
ti affetti 	diVersi , 	tante si varie idee , 	tante immagini 	e 	tante 
espress.ioni per-dire soltanto che ama e rispetta la sua Laura. 
Vera e che talora questa monotonia rue) riuscire alquanto te-
diosa , se si vuole continuare per alcune pagine la lettura ; ye- 
n) e che non tutti i sonetti , 	ne _ante le canzoni si sostengo- m 
no .costantemente fino all' ultimo verso nella loro elevatezza e 
dignity ; 	ma 	leggendo 	interrottamente 	ciascun pezzo si trova 
generalmente , che la gentilezza dei pensieri , la novita e la di- 
licatezza 

 
dei sentimentt , 	la 	tenerezza 	degli affetti , 	la leggia- 

dria , la propriety 	e 	la vivezza delle espressioni , 	la soavita e 
la rotondita dei numeri , 1' eleganza , la dolcezza e la nobilta 
dellf..

fietAzapiscono in beata estasi i lettori sensibili , 	e meri- 
tano al Petrarca 1' onore , di cui Bode pienamente , di essere 
riconosciuto da tutte le nazioni pel principe della moderns li- 
rica poesia . Il Bettinelli, 	che nelle Lettere di Virgilio (a) 
facendo conoscere i pregi poetici del Petrarca,,ne mostre pa- 

,- rimente 	i 	difeiti , 	ha-  poi con copiosa .ed affettuosa eloquenza 
scritto Delle Todi del Petrarca, 	e distintamente spiegatone 	it 
merit° ; 	onde possiamo not dispensarci 	di parlarne pia lunga- 
mente , .e contentarci soltanto di commendarlo come il princi- 

. 
(a) 	1V. e Y. 
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pe ed il vero padre della moderna poesia e di ogni gentile ed 
amena letteratura . 

2s4- L' esempio del Petrarca eccito gl' ingegni di molti a col- 
Altri lirici ita-
liani . tivare la lirica poesia ; 	ma fra P immensa folla 	dei poeti ita- 

liani che sorsero allora , appena si trova un Conti , che si pre- 
senti con qualche pulitezza 	e 	coltura . Vennero poi it Tibal- 
deo , it C'eo , it Notturno , 1' 4quilano ed alcuni altri , ed al- 
la rozzezza dello stile 	la bizzarria 	aggiunsero 	dei 	concetti . e 
delle frivole sottigliezze , 	e fecero molti seguaci del depravato 
for gusto . 	Volle 	ad esso far fronte la dilicatezza del Polizia- 
no ; ma it lodevole suo esempio non valse ad ottenere assai 
felice successo , e seguitarono i poeti per tutto it secolo deci- 

, moquinto a scrivere colla stessa incoltezza , facendo riguardare 
dai posteri quell' eta come contraria anzi che giovevole ai pro- 
gressi della Erica poesia . 	Ma 	nel 	seguente 	secolo 	vi 	pose it 

c35 
Chiabrera . 

Bemba fermo riparo , richiama, nella poesia lo stile del Petrar- 
ca, e rimise la lirica nel perduto suo splendore . 	Il Ccha 	ed 
it Costa/go le diedero nuovo lustro ; 	ed 	it Molza , 	it Caro 
e mille altri colti poeti resero quell' eta 	it secol 	d' oro 	dell' 
italiana poesia . Decadde questa alla fine di quel secolo ; e Par- 
gutezza dei concetti , 	la falsita 	dei pensieri 	e 	la gonfiezza e 
la vanita delle espressioni le fecero perdere il 	sano 	gusto , 	la 
semplice eleganza e la vera sublimity . ,.., v"-,N, 

Pure a quei tempi si arricchi la lirica italiana di un iTiro:" 
vo pregio 1  ed al Chiabrera, che ay.eva fiorito alla fine del se-
colo decimosesto ed al principio del decimosettimo , dee tutto 
1' onore 	della 	sua pindarica 	,elevatezza . -Erasi 	provato 	prima 
1' Alamanni , oltre alcuni altri , a scrivere alcuni inni ad imi, 
tazione di Pindaro 5  Ilene cui strofe e antistrofe , o sia volte . e rivolte, dieegli di aver trovato molto piacere ; ma per quan- 
to ci voglia dire lit Crescirnbeni (a), che it maggiore suo me- 
rito consiste nella lirica , 	l' ,ellarnanni 	e 	solamente celebrato 

(a) 	Corn. della Poes. ital. 	e. XL  
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der la 	Co/tivazione, e giace la sua, lirica sconosciuta ed oscu- 

ra . 	Ma Chialrera si 6 guaclagnata veramente nella lirica una 
soda e ben fondara celebrity : fervido cigno , come lo chiarno 
it Frugoni, che sdegna far serva la liberta delle anirnose pen- 
ne ; felicemente ardito nell' usare maniere e frasi greche , 	nel 
seguire 	pensieri ed idee non comuni ancora alla lirica italiana, 
nel formare nuove espressioni , e nel farsi uno stile , a cui non 
erano avvezzi i poeti suoi nazionali , compose canzoni eroiche, 
lugubri , 	sacre , 	rnorali ed amorose , 	le quali , 	tuttoch6 forse 
manchino 	di quella 	finezza nei pensieri ,.. e 	di 	quella coltura 
nello stile , 	che tanto piacciono nel Petrarca e nei principali 
suoi seguaci , 	sono pure pei lirici loro pregi di singolare lustro 
ed onore al Parnasso italiano .  

Posteriormerite al Chiabrera 5  in mezzo alla depravazione 
del gusto poetico , coltiva. la lirica it Testi con maggiore spiri- 
to e fuoco the i celebrati poeti del secolo precedente , e con 
pia. saevia moderazione e sano giudizio die quelli della sua eta, 
allo stile dei quali 	per?) troppo ancora non rare volte si acco- 
sta . 	Versa la fine del secolo rinnovossi it buon gusto nell'ita- 
ilea poesia , 	e la lirica fu Ia prima a, sentirlo . 	11 Filicaja, 	e 
qualch' altro toscano , it Guidi , it Zappi, it Lorenirzi, ed al- 
cuni altri della famosa ilrcadia , a 	quel tempo creata in Ro- 
ma , 	dapdo it 	bandci all' affettazione , alla gonfiezza ed ai vizj --.. 
allornminanti ,, benche talvolta neppur essi abbiano saputo in-
tieramente schivarli , e richiamando Ia semplice e naturale no- 
bilta del Petrarca , del Casa, e di altri buoni esemplari, uni- 
tamente 	alla grandezza ed all' ardita sublimity del Chiabrera e 

del Tisti, forrraarono un 	nuovo genere di poesia vigoroso e 
vivace , 	che fu tosto da altri abbracciato ; 	e 	poi al principio 
del secolo susseguente vennero i Manfredi , i Ghedini , i Za- 
notti , 	e 	gli 	altri 	celebrati 	poeti 	del Bolognese Parnasso , 	ai 
quali si puo giustamente riferire it perfetto ristabilimento della 
purgata eleganza 	e""tell' aurea p urita . 	Ma per quanto stimati 

if 	.. 

36 Testi? 	
Fili- 

cia , buidi, 
krupui cc. 
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sieno a ragione 	questi ed altri poeti , 	che in gran copia alloy 
germogliarono quasi in ogni citta 	d' Italia ; 	pure 	it 	lirico 	di 
questo secolo potra con verity chiamarsi it Frugoni 	it quale , 
per la variety, dei metri , 	delle 	materie 	e 	dello stile, 	per la 
sublimity, dei pensieri, per la grandiosity, e per la vaghezza del-
le inimagini, e per molti altri pregi poetici , forma a giudizio 
di molti una nuova epoca nella lirica italiana . Ardua impresa 
sarebbe it voler parlare-dei poeti viventi , che si fanno in que-
sto genere 'nome distinto , perche troppo 6 feconda P Italia di 
chiari ingegni per poterli soltanto annoverare . Bologna , madre 
dei poeti gig, nominati , non gode ella altresl a maggiore lustro 
della sua poesia 	di un 	leggiadro ilnacreonte 	nel Savioli, 	le 
cui soavi e dilicate canzonette arricchiscono di un nuovo c sa-
porito frutto it Parnasso italiano ? Senza andare in rimote con-
trade , sola questa citta , Mantova sola , priva appena del can. 
to ,del Salandri , non si sente beare dalla sonora voce del Bet-
tinelli e del Bondi, i cui versi leggonsi e si applaudono in tut- 
ta 	1' Italia , 	ed 	alcuni eziandio 	si traducono in altre lingue ? 
Quanti illustri lirici non •ci presenta Parma ancora dopo la per- 

, dita del Frugoni? Quanti Verona dietro le tracce del Maffei? 
Quanti Milano , Modena ed ogni citta ? Il Cesarotti, it Mon- 
ti, 	it Mqxa e tanti altri 	sparsi. per tutta 1' Italia fanno ben 
vedere 	che la lirica 	e 	stata si bene accolta in ogni angolo di 

A.ii — ."......,. 

queste amene contrade , che sembra abbia voluto hssare 	suo 
seggio nel Parnasso italiano 	a preferenza degli altri . 	Nol ge- 
losi dell' onore della poesia 	e 	dell'Jtalia , 	preghiamo 	i 	poeti 
italiani di volere nel 	lirico stile seguire 	le vie 	segnate 	con 	si 
fortunato 	successo dai for maggiori , e di nonetenere dietro ai,.. 
poeti stranieri, che sono di un gusto troppo dal loro diverso 
per potersi prendere per guide senza pericolo 	di rovinosi tra- 

- viamenti . 	 i 
I piii somiglianti agl' Italiani nel -metro , nello 	stile e nel 

LirYs 
gnuoli . Pa" merito della lirica poesia sono, a mio giuZ47:7,io., gli Spagnuoli . 

.-  
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Lascio le canzoni amorose di Macias detto L' innamorato , 
sonetti ed altri versi del marchese 	di Santillana , 	i canti del 
.Mena e mold lirici componimenti di altri antichi poeti , e ye-
nendo ai tempi del ristoramento della lingua e della poesia spa- 
gnuola sul principio del secolo decimosesto , quanti 	e 	quanto 
eccellenti lirici non pud vantare a quei tempi la Spagna ? So7  
no eglino pia pieni del gusto 	e 	dello 	spirito del Petrarca iI 
Bembo ed it Casa, che it Boscan ed it Garcilasso? Io non 
parlerd di don Diego di Mendoza , di Guttierez .di Cetina, 
dell'Errera, del Medrano -, del Figueroa , del Melara e crin-
finito numero di cigni spagnuoli , the fecero allora sentire net-
la Spagna la sonora for you , perche troppo lung° sarebbe a 
riferire soltanto i nomi dei pia cohosciuti per la maggiore ce-
lebrita . Basta leggere i commentarj dell' Errera sopra le poe-
sie del Garcilasso -per vedere quanti pensieri , quante immagi- 
ni e quante espressioni abbiano comuni gl' Italiani con questo . e con altri Spagnuoli , 	imitandosi 	mutuamente , 	e vivendo in 
amichevole commercio letterario i poeti di queste due nazioni. 
Di gusto aiquanto diverso e la lirica di fi-a Luigi di Leon, it 
quale ha voluto esprimere nelle sue canzoni non 	la 	tenerezza 
e l' amore del Petrarca, ma it nerbo e lo spirit() di Pinclaro 
e di Orazio, e vi 	6 	riuscito in alcune con tale feliciti, , 	che 
it greco ed it romano lirico potrebbono compiacersi di veder-.c) 

' si cosi felicemente imitati dallo spagnuolo . II Villegas venuto 
posteriormente 	sembra volere con 	maggiore diritto gareggiare 
col vezzoso ignacreonte: 	egli ha abbellite le sue Erotiche di 
si gentili e dilicati pensieri e d'immagini si leggiadre e riden- 

. ti ; ha sapu'to piegare la gravity della lingua a si _graziose e te-
nere espressioni , ed a versi tanto dolci e soavi, che se non si 
risentisse talvolta 1 	benche non troppo sovente , del gusto allor 
dominante nell' acutezza dei concetti e nella ricercatezza delle 
espressioni, potrebbe contendere la palma al greco dnacreon- 
• . 	Tozn.1.1. 	 f f f ..... 
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to ; e rimane certo ad ogni modo, superiQre a quanti moderni 
4nacreonti avevano voluto seguire quel genere di poesia . Don 
Gregorio Majans. (a) trova nel Villegas un altro pregio per 
la singolare sua felicity di formare nuove parole spagnuole es- 
pressive ed opportune 	adattatamente 	all' indole 	della 	lingua ; 
equesto accresce sempre pia it s.uo merito colla lingua e col-
la poesia di sua nazione . Il principio del secolo clecimosettimo 
fa it tempo glorioso alla 	lirica 	spagnuola . 	Oltre 	it Villegas 
fiorirono i. due 	4rgensoli Bartolomeo 	e 	Lupercio i quali , 
per la 	nobilta dei sentirnenti , 	per la verita degli affetti , 	per 
la sceltezza delle espressioni e per la coltura dello stile, godono 
in compagnia del Garcilasso del principato'nella Utica spagnuo- 
la . Dove trovare versi pia armoniosi e-  soavi , 	stile pia fluido 
e limpido , e maggiore copia di sentenze e di parole che nel-
le canzoni del tanto famoso Lope di Vega'? Cosi non le avesse 
egli alle volte infardate con sottigliezze , 	affettazione e pueri- 
lita! 	Sarebbe Lope 	certamente it principe dei lirici spagnuoli 
e forse ancora di tutti i moderni . 	Maggiore elevatezza 	e 	su- 
blimita , e quasi uguale facility di versificazione e nitidezza di 
stile pud vantare it Quehedo ; 	ma con assai maggiori difetti. 
Allora parimen.te 	fiori 	it Borgia 	principe 	di Schilace , 	allora 
don Luigi de Ulloa, 	lodato a ragione dal dotto e giudizioso 
Lu'an (b) come uno dei lirici pia eccellenti , allora alcuni al- 
tri chiari ingegni , 	che recarono nuovo lustro alla lirica spa- 
gnuola . Venne poi depra-vandosi sempre 'pia it buon gusto del-
la poesia , e non solo nello stile e nei concetti si vidde donai- 
nare ogni disordine •e corruzione, 	ma si abbandona 	eziandio 

_la nobilta ed ampiezza dei lirici .componimenti" e si sentirono ,-_. 
solamente decime 5  quintine , quartetti , quelli che gli Spagnuo-
li chiamano romanzi ed altre leggiere composizioni . In questo 
secolo il Luzan , dotto e giudizioso scrittore di arte poetica , 
e giusto amatore della greca 	e 	della 1,iktina .poesia, 	rimise is 

(a) 	Actor. lib.111. 	cap. I. 	 ' (b) 	Poet, liZN.Lt_..44. X1:1. 	• 
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`onore la* lirica spagnuola, scrivendo correttamente e con buon 
gusto . Presentemente gode non mediocri applausi it GarKia de 
Huerta, e li merita per la scioltezza e fluidity della versifica. 
zione 	e 	per la nitidezza dello stile , 	ma 	Ii 	meriterebbe assai 
pia , se si fosse studiato di seguire pia la semplice , nativa ed 
uguale nobilta dei buoni poeti di sua nazione 5  che gli applau-
diti difetti di quei del passato secolo , dei quali si risente an-
cora la sua poesia . Il Montengon scrivendo odi eleganti e su- 
blimi , 	ha aperta 	una 	nuova via . ai 	lirici spagnuoli da poter 
correre con lodevole successo . Pia recentemente it Melerzdq, 
leggiadro , dilicato , tenero e gajo coi gentili 	e 	graziosi pen- 
sieri , colle soavi e molle espressioni , coi morbidi versi , cal- 
la facilita , 	amenity e naturalezza della composizione e giunto 
a cogliere tutti 	i 	fiori di ilnacreonte , 	senza urtar 	in quelle 
spine, dalle quali talvolta fu punto it Villegas , a cui ha glo- 
riosamente contrastata , 	e forse -anche 	tolta la palma in quel 
genere d' anacreontica poesia . 	Egli ha voluto 	altresi montare 
sulle alte cime del lirico Pindo , 	e sebbene mostra di trovarsi 
pia agiatamente fra 	i 	fiori degli 	erotici praticelli , 	ha 	saputo 
nondimeno spiccare dei bei frutti nell' eroica sublimita . Dopo 
di lui sentonsi talora alcune canzoni del Cienfuegos, del Mo- 
ratin, 	del Quintana, 	e di qualch' altro di gusto diverso dal 
dominance finora , e fanno sperare che la lirica spagnuola pos- 
sa emulare alla fine di. questo secolo l' onore 	del secolo 	deci- 
.mosesto e del principio dell' altro . 

I Francesi vogliono arrogarsi it principato delta lirica, co- 238  
me in tutte le altre parti della poesia 	e 	di 	ogni letteratura ; 
ma i pia sensci fra Toro conoscono chiaramente quanto sia va- 
na una tale pretensione , ' e quanto sieno lontani 	i 	lora poeti 
dal meritarsi l' onore di tale principato . 	Giambattista Rous- 
seau e it grad nume della lirica francese ; ma prima di lui era- 
no stati altri poeti cl5eerano entrati nella medesima carriera . _ 

fff 2 

Lirica frame. 
Si. 
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230 
Rousseau . 

Ronsard compose odi eroiche , e si studio di seguire Pindaro;' 
ma dall' imitazione del greco 	lido° 	seppe 	ricavare solamente 
gonfiezza ed oscurita, non forza ed elevatezza ; e la sua dici. 
tura piena di grecismi e di affettazione rhnase tosto antiquata, 
e fece ben presto venire 	in disprezzo -ed 	in 	dimenticanza la 
sua pOesia . Malherbe e stato it primo lirico , 	anzi 	come ab- 
biam ,detto altrove (a) , it primo poeta della Francia : egli fe- - 
ce sentire ai suoi 	nazionali l'armonia de'versi , che per Pavan- 
ti non conoscevano , 	e pud ancora presenternente piacere per 
la naturalezza dei movimehti del suo animo , pel giro delle es- 
pressioni , per la nettezza delle idee e per altre 	liriche 	quali- 
ta ; ma ii -suo stile t alquanto antiquato ; 	cid che non acca-
de ai buoni lirici italiani e spagnuoli assai anteriori al Malher-
be : e poi anche in grandi e sublimi argomenti non sa seguire 
un tuono assai alto , •ed usa sempre idee , immagini ed espres-
sioni graziose bensl e leggiadre , ma tenui e leggiere . La Illo. 
the voile coltivare -la lirica come 'tante altre parti 	della 	poe- 
sia ; ma versi disarmonici e duri , senza calore e senza estro , 
non possono guadagnargli it nome di lirico. Questo glorioso no-
me viene a piena voce accordato a Giambattista Rousseau dai 
suoi nazionali , i 'quali lo riconoscono Tel dio della lirica poe- 
sia . 	Io trovo in molti suoi versi non certo tutta quell' armo- 
nia che pure la lingua francese comporta , 	e che si fa sentire 
nei versi del Racine, ma assai -pia che non si manista in tut-
ti 

 
gli altri lirici di quella nazione ; io vedo qua e la pensieri 

forti ed itrunagini bfillanti ; io leggo alcune espressioni grazio-
se e -sublimi e veramente poetiche , ma vi ritrovo ancora trop-
pi versi stentati- e duri, troppi bassi e prosaici 0  e vi desidero 
quasi da per tutto it ,calore dell' affetto , it sentiment° e l'en-
tusiasmo che deve animare i poeti lirici . D' Alembert (0 lo-
da come eccellenti in due diversi caratteri rode VI. del libro 

	

VI. alla -fortuna , e as VII. alia vedovaN „Ma a 	dire it veto io 
. 	 .....„ -, 

(a) 	Cap. I . 	 (b) 	kitlez. t%4.1:(\lze: —.I 
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--ion so trovare nella prima che una cicalata _filosofica., con .al-
cune declamazioni contro i conquistatori ed i guerrieri ; e nell' 
altra uno scherzo burlevole con alcune graziose immagini ; ma 
in •nessuna ravviso quei movimenti dell' animo , quei lanci del 
cuore e quell' andamento lirico che rendono le ,odi eccellenti . 
Il Voltaire 5  che chiama bella P•ode della Fortuna (a) 1  ne ,Va 
poi notando parecchi passi freddi e senza entusiasmo , che non 
/a provano certamente di singolare bellezza . 	La struttura dei 
versi sara fence., 	quando 	cosi 	piace ai nazionali che ne sono 
giudici pia di not competenti ; 	ma al mio gusto comparisce 
certo priva della lirica ponipa ,e di dolcezza e fluidita ; .i .suoi 
versi mi sembrano saltellare in vece di correre dolci e maesto-
si . Se l' ode , come dice lo stesso Rousseau (b) , .is il cainpo 
dell' entusiasmo e del patetico 5  non so ,quale lode .possano me-
ritare le sue , vuote di sentimento .e di ,affetto , e senza it fuo- 
co dell' entusiasmo . 	S' egli 	nello stile medio ha qualche 	pen- 
siero reggiadro sed alcuna graziosa immagine , non sa produrre 
la dovuta inpressione nel cuor dei lettori per l'' unione di al- 
tre idee troppo comuni e di versi prosaici , 	e pia ancora per 
1' aridita dei .sentiments.. Se poi ardisce di sollevare it 	can- 
to , la lira non puo giungere a si alto tuono , e se le rompo- 
no 	le corde per voler fare inutili e ternerarj sforzi . Alle vol- 
te un oscuro gergo ed una gigantesca ampollosita fanno 	tutu) 
iil sublime ; 	/titre volte si 	vede U/1 ,certo disordine , 	che 	si fa 
sentire non per la varieta Belle rose the -si dicono , ma per la 
tenuita Bello stile con cui vengona sposti i suoi pensieri. Quan- 
do it poets ha levato da terra 	ed innaizato 	in aria 	lo spirito 

„del lettore, alloy facilmente lo trasporta dove meglio,gli pia-
ce , e gli fa godere tutte le belle vedute che ama di presen- 

, targli ; ma mentre it lettore va umilmente strascinato per ter-
ra , come >non riuscirgli stentati e difficili ,i salti , a cui lo vuo- 
le costringere it .poeta ? 	felicita ,della poesia del Rousseau, 

I 	 Oft 
(a) 	Quest. 	 chousiasme • 	(b) 	Pr6face. 

_ 	I 	 • • 
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assai 	tnaggiore 	nella 	traduzione 	dei salmi e di Ezechia , o 
adopera pensieri 1  immagini ed espressioni della scrittura , che 
nelle altre che ,sono pia size , puo forse mostrare che non era- 
no troppo severi i giudici che , 	come dice d' .41embert (a), 
desideravano ch" egli avesse maggior 	copia 	di pensieri e send- 
mend pia vivi ed animati . 	Io certo , 	per quanto senta corn- 
mendare dai Francesi i1 Rousseau, non so indurmi a rispettar-
lo per un lirico classico e magistrale , ne a metterlo , com'es-
si vorrebbono , al fianco di Pindaro e di Orazio . Ma sono pe- 
ró 	in qualche guisa scusabili in questa venerazione i Francesi, 
da che rimane ad ogni modo it Rousseau tanto superiore agli 

• altri loro lirici , 	che ha tutto il -diritto di essere 	riconosciuto 
pel principe della lirica francese , o per 1' unico , a dir meglio, 
che sia alquanto riuscito in quel genere di poesia . 	Gli altri 11- 
rici francesi ostentano da per tutto una fredda ispirazione, non 
mandata loro da 4pollo, ma ispirazione sforzata , o , diciam 
cosi , di comando , e per andare In ecerca dell'entusiasnio pin-
darico si lasciano trasportare - da un ebrio e forsennato delirio; 
con un qu' entends-je? que vois-je? oft suis-je? pensano mo-
strarsi abbastanza pieni del dio della lirica ; e coi versi di Boi• 
leau sopra 1' ode 

Son style impetueux souvent marche au hazard; 
Chez-elle un beau desordre est un effet-1161' art: 

vogliono mettere al coperto di ogni critica tutte le stravagan- 
- 

_ 
Q40 

ze della loro fantasia . Quante espressioni ampollose e gigante-
sche , qual gergo di parole, che confusione ,d'idee non ci prdik., 
sentano colla pretensione di entusiasmo ? E all' opposto quanti 
freddi discorsi e quanta prosa rimata non si suole onorare col , 
nome di ode ? 	Leggansi i versi sul fanatismo , su la pace ed 

Voltaire 
Le Bruns, cilaulieau ec. 

altri del Voltaire, e poi dicasi se Vell'ilpollo francese , che 
I.._ -^ 

(a) 	Reflex. stir l' ode . 
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-cilia= 1' ode it cameo dell'entusiasmo , 	pote porre con veri- 
ta a questi suoi versi it titolo di odi . 	Presentemente 	gode la 
Francia di un nobile lirico nel poeta Le Brun, it quale ha sa- 
puto dare alle sue odi una ricchezza, elevatezza e 	sublimity, 
the se si presentassero svelte e raccolte 	in 	un corpo , gli gua- 
dagnerebbero forse , a giudizio di alcuni nazionali , it titolo di 
principe della lirica francese con preferenza del Rousseau. Nall 
non avendone vedute che alcune poche sparse qua e la , non 
possiamo formarne un esatto giudizio , 	e temiamo che in tale 
dispersione non possa ricavarne ii desiderato frutto la lirica poe-
sia. Pia felici sono stati i Francesi nelle composizioni graziose 
ed 	amene , 	molli e voluttuose , 	che 	nelle 	eroiche e su.blimi , 
ed hanno saputo meglio tener dietro 	ai leggieri 	svolazzamenti 
di /Inacreonte , che ai sublimi voli di Pindaro . Quanto e dol- 
ce ed amabile Chaulieu per quella effusione di cuore , 	e per 
quella naturalezza e verita che 	spirano i suoi 	versi, 	tuttoche 
scritti .generalmente con negligenza e diffu-sione di stile ! 	Ber- 
nard, Voltaire ed alcuni altri ham) saputo spargere di gen-
tili dolcezze i leggiadri loro componirnenti . „ Noi abbiamo in 
,, Francia, 	dice ii Voltaire, una 	folla di canzoni superiori .a 
,, tutte quelle di vinacreonte 5  senza ch'esse abbiano mai fatty 
1, la riputazione di tan autore „ , 	Infatti not vediamo' ne'Gior- 
'kali letterarj , 	negli Almanacchi poetici ed in altre simili ope- 
r.'e alcuni pepiftpieni di amenita e di eleganza , che potrebbo-
no giustamente occupare un detente luogo fra le composizioni 
dei pia celebrati poeti ; pure , a dire schiettamente it mio giu- 
dizio , pochi anche di questi mi finiscono 	di piacere , perche 

,,,ilanno sovente *nil basso e nel prosaic° ; 	e perche facilmente, 
volendo comparire vaghi e graziosi, passano 'a piacevolezze ed 
a burle pia proprie degli epigrammatici scherzi, che della liri- 
ca compostezza: ,e credo potersi dire con verity, che i France-_ 
si i Tian si feliceniente 	nho piegata 	la loro poesia ai pian- 
ti -4-tirtici ,ed ,alLa c 	, a giocondita , 	non le hanno ancora ca- 
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puto dare it lirico tuono , ne 	hanno finora potuto acquistaret 
alcun diritto per pretendere it principato nella lirica, come glo- 
riosamente lo 	posseggono 	con 	universale approvazione 	nella 
drammatica . 

241 	Gl'Inglesi hanno studiato pia de'Francesi gli antichi esem- 
Lirici inglesi. 

plari greci e romani della lirica., e se ne sono inoltre formata 
una nuova che e tutta loro, senza avere avuti modelli nell'an-
tichia . II Waller e it primp lirico dell' inglese poesia : alre- 
levatezza dei 	pensieri seppe egli unire nobilta nelle espressioni 
ed eleganza nello 	stile 	non 	ancora conosciuta 	dagli 	anteriori 
poeti . Ma Cowley coltiv6 	con 	maggiore studio quella parte 
di poesia , 	ed e forse quegli 	che 	con pia ragione di tutti gli 
altri pu6 chiamarsi it lirico inglese . 	Invaghito della lettura di 
Pindare pens© di arricchire la poesia di sua nazione delle bel- 
lezze del greco lirico , 	e 	diede alcune 	libere traduzioni delle 
odi di Pindaro, 	ed altre ne compose originali ad imitazione 
del medesimo . Ne contento di avere introdotto ii psto"pinda- 
rico nell' inglese poesia , 	voile 	abbellirla eziandio 	colic grazie 
di dnacreonte , 	ed alcune traddzioni anacreontiche fece send- 	_ 
re ai suoi nazionali , e compose amene canzoni secondo lo sti-
le di "Inacreonte . Il lirico suo genio lo condusse alle odi eroi- 
che ed alle morali , 	e 	gli 	fece assaporare 	°gni sorta 	di lirici 
componimenti. Il Congreve voile seguire pia d'appresso l'esem- 
pio 	di Pindaro, e non solo I' imit6 nei voli pdcil' immagina- 
zione , ma nel meccanismo eziandio della composi-zIone . Oltre 
di questi Pdekenside e molti altri'eccitarono it loro entusiasmo 
a. comporre odi pindariche . Ma ne it Cowley , ne il Congre- 
ve , ne gli altri lirici inglesi non hanno , a rgiit giudizio , 	sae, 
puto cogliere it vero tuono della lirica sublimity : 	gl' Inglesi , 
come i Francesi ,. 	sono facilmente 	trasportati 	dall' entusiasmo i 
alla follia ed al delirio , col divario peril, che it delirio france-
se e freddo ed insipid° , l'inglesi tiv.ppo ardente e pesante per 
lo stesso .suo continuo fuoco e furore ;.+41,31 gli lani che gii 4-1-, 

%IOW. 
k 0 
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t ri possono provare 65 che di sopra abbiamo not cletto , che 
l'imitazione di Pindaro e pericolosa , 	se non 	viene accompa- 
gnata da grande ingegno e da somma accortezza . 	Ne *pia fe- 
lici sono stati lo stesso Cowley , it Parnell, 1' Hill cd alcuni 
altri che hanno voluto imitare gli anacreontici scherzi, di che 

. tutti comunemente sono caduti nel basso e nel freddo , 	e la- 
sciatisi condurre tropp' oltre nel seguire diffusamente le imma-
gini ed i pensieri , che i gentili -e colti lettori amano di vede-
re solamente accennati . Prior ha saputo 5  a mio giudizio, eme- 
glio di tutti gli altri toccare 	quel molle 	e grazioso 	che ren- 
de 	amabili tali componimenti . I suoi quadretti dell' Amore di- 
sarmato , di Cloe cacciatrice , 	ed altri simili sono dipinti con 
una finezza e dilicatezza di tinte , che non e molto conosciu- 
ta dai poeti suoi nazionali . 	Il Prior inoltre ha composte odi 
eroiche e morali , le quali talora anch'esse oltrepassano i giusti 
termici 	di una savia e regolata arditezza ; 	ma non 	giungono 
peril 	a quegli eccessi , 	a 	cui si 	trasportano le odi pindariche 
dei suoi nazionali . La festa di santa Cecilia, celebrata da'mu- 
sici in Inghilterra , 	esige 	dai poeti 	un ode a quella santa ed 
alla musica , ed i pia illustri ingegni si sono impiegati in com- 
porne su tale soggetto . 	Congreve, Pope ,,ilddisson e quasi 
tutti gli altri hanno scritta la for ode pel giorno di santa Ce- 

'+00;-1 	e tali odi , 	siccome composte dai pia chiari poeti , 	so- 
no pezzi itrtO rispettabili della lirica 	inglese; 	ma 	dovendo 
sempre versare intorno al medesimo argomento , 	non hanno 
campo di riuscire tutte di estrema bellezza ; e quella stessa del 
Dryden, che viene commendata con particolari lc& dall' Hu- 

-"Me e dal Voita4re, e riguardata da tutta la nazione come un 
capo d' opera inimitabile 5  sembra troppo sforzata , e nukes et 
inania captat colla creazione dell' universo attribuita alla mu- 
sica , col freddo e it caldo 	01 secco e 1 umido , che saltel- 
14NADer mettersLal 1 	1 /4) posto per ubbidire alla musica 2  e va 

Tom. 11., 	 g g g 

   
  



418 	 BELLE 	LETTERE 
......, 

toccando tasti troppo fra loro lontani , e mostra un entusiasmo 
non molto ben regolato . Un altra sorta di lirica hanno grin.- 
glesi eh' e loro propria, 	consistente in monologhi e 	soliloquj 
di un animo maninconico ed afflitto sopra oggetti serf e lugu. 
bri. II lirico• Parnell, che si prese 	diletto di altri pia ameni 
componimenti , voile parimente impiegare it suo genio poetic°, 
in questi funebri : sentimenti sodi e profondi , ma disordinata- 
rnente ammassati e confusi con altri piccioli e freddi , 	soglio- 
no formare le odi lugubri del Parnell e di altri Inglesi . L'in-
felice Savage era it pia opportuno per tai cant' , e le misere 
circostanze a cui is spietata sua madre lo teneva ridotto , po-
tevano bene ispirargli le immagini e le espressioni pia proprie; 
ed egli infatti esprime it suo affetto e dolore con maggiore na- 
turalezza e verita ..Tali 	maninconici 	componimenti 	potranno 
forse recare diletto al serio umore degl' Inglesi : not non sap-
piamo trovare sollazzo in simili orrori e tristezze , ed atniamo 
coi Greci e coi Romani di sentire eziandio nei pianti maggio- 
re dolcezza ed 	ilarita . 

a4/ La Era alemanna 	fin' da gran 	tempo 	si era fatta sentire 
Lirici tedes; 

chi . 	' con lode nelle mani dell' Opiq  , del Canitt, del Gunther e 
dei pia stiniati poeti di quella nazione ; ma non ha saputo ac-
quistarsi celebrity, presso le straniere , finche non e stata dcpo 

1-1111er4,3Klop, 
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it principio di questo secolo suonata 	dall' Halley 	I Tei-T--rh:. 
ritrovano 	nelle odi di Haller alcuni idiotismi el 	.1-.Thiie espres- 
sioni proprie degli Svizzeri , poco conformi al la sincera purity 
della buona lingua alemanna , 	e vogliono 	sentirvi una certa , 
per cosi dire 5  C./Vet/Cita ; ma gli stranieri che non possono en- 
trare nelle 	finezze della- lingua , ne lodano 	P-altezza 	dei peril."'" 
sieri , 	la 	vivacity,-  delle immagini e la robustezza delle espres- 
sioni: e benche in molte odi morali vi ravvisino pia sembian- 
za di composizioni didattiche che-Ai liriche , e , nelle tenere 	e 
passionate , ricercate 	espressioni 	chrzoilo 	sembrare %.,ocite 
dallo spirit° pia che dal cuore, non lasate.von pertanto di 
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tiporre P autore nella classe dei 	pia 	rinomati 	lirici . 	Il 	Klop- 
$tock e forse pia stimato come lirico che com'epico: fuori dagr 
imbarazzi delle barriere fissate alla carriera epica 1 	trova 	nella 
lirica campo pia libero al suo genio , e corre , sal to , 	e vola , 
tome meglio gli piace 5  e dispone a suo grado delle immagini 
e delle espressioni per profondere i 	vivi sentimenti di cui e ri- 
colmo it suo cuore . Dio , la patria , la moglie , tutto riscalda 
la sua vena poetica , e l'entusiasmo it comprende si pienamen-
te , che trabocca nell'animo dei lettori , e rempie di una san- 
ta e toccante ammirazione . 	Il Ramler seppe bere tutto 	lo 
spirito di Ora: o, e la pregevole sua arte di maneggiare nobil- 
mente la lira, 	e d' incantare colle 	sublimi 	ed armoniose sue 
odi • Il Gleim si leve) si alto , 	che viene come abbiamo det- 
to di sopra , anteposto al greco Tirteo; ed al tempo ,stesso la 
pieghevolezza della sua voce lo fece ugualmente imitare le ana-
creontiche grazie 5  e gli procure) it glorioso vanto , che non po-
te ottenere dlnacreonte , di cantare colla stessa felicity le eroi-
che e guerriere imprese che gli scherzi amorosi . La verity del- 
le pitture 	e 	la 	naturalezza 	deli.' espressione 	rendono amene e 
graziose le sue finzioni poetiche ; e possono meritare al Gleim 
it pregevole nome di Anacreonte . Il Voss , i conti Stolberg , 
16 Schiller, it Burger, 	ed alcuni altri hanno :seguitato a ma- 

', neaciare la lira alemanna con diletto ed ammirazione 	dei 	na- -:-.44^1 zionah , e 	,,rtibvantaggio della poesia . Questi sono i lirici pia , 
di
r 

rinomati 	egli antichi tempi e dei moderni , e quei che hanno 
in qualche modo giovato ai progressi della 	lirica 	poesia ; 	not 
tralasciamo di parlare di 	molti altri lirici , si delle .nazioni ora 

,.44ominate , che ielle altre , perche poco conosciuti dall'univer- 
sale dei colti 	poeti , 	non hanno 	recato .alcun vantaggio 	per 
P avanzamento dell' arte, e 	ci 	affrettiamo a dare un leggiero 
sguardo alle altre sorti di poetici 	componimenti per por fine 
a 9upto troppo lungo r.eilTo della poesia.  , 

ggga 

   
  



420 	BELLE LETTERE 

CAPITOL() 	VI. 

Delle altre sorti di poesia. 

_044 D opo avere contemplate la poesia lirica , la drammatica e Egloga. 
1' epica , poco ci potranno 	interessare la buccolica , la satirica 
e le altre meno importanti specie 	di poesia ; 	e noi 	pad 	le 
trascorreremo 	rapidamente 	senza troppo fermarci 	nella loro 
considerazione . Senza entrare 	a 	ricercare 1  se 	da Pan o da 

R4s Most°, Bio. ne 	c Tcosrla to. 

,Apollo , 	se nel Peloponneso o nella Sicilia si deggia prendere 
l' origine della buccolica , 	noi diremo soltanto che i pia anti- 
chi ed anzi gli unici monumenti che ci rimangono di tale poe- 
sia , sono alcuni 	idillj dello smirneo Bione e dei Siciliani MO- 
sco e Teocrito. Fontenelle (a) sembra prezzare di pia la di- 
licatezza e la gentilezza degl'idillj 	di Bione e di Mose° , che 
la naturalezza e talora rusticity di quei di Teocrito . Ma io te. 
mo che non sia assai 	giustamente istituito tal 	paragone : 	gl' 
idillj rimastici di Bione e di .Mosco sono amene 	favolette e 

- graziose irnmagini , clic esigono gentilezza d' idee e di espres- 
sioni , 	e mal soffrirebbero la pastorale rusticity „ ne si hanno 
a paragonare 	coi bifo/ehi , 	cogli 	operai o con 	altri rustici 	c 
pastorali 	di Teocrito ; 	ma bensi cork' Epitalarnio di Elena, 
coil' .4done inorto, 	coil' 'more panto dull' are . e con altri 
simili leggiadri e piacevoli , 	i quali niente hanno 	di grossola- 
no e di volgare'. E paragonati 	con questi gl" idillj di Bion,c,  e 
di Mosco , saranno forse pia fioriti e pia vaghi , ma resteran- 
no assai inferiori nella naturalezza e nella 	semplicit4 1 	e sen4.,_ 
biieranno certo molto meno buccolici : gi' idillj di Bione e di 
iViosco , pieni di gai pensieri e di ridenti immagini 1  sembrano 
fatti per la lira di dinacreonte; 	quei di Teocrito , ameni 	si 
ed eleganti 1  ma naturali e piani 4214crknte disdicono alla r asto- N_ 	i.,,L 

(a) 	Disc, stir la oar. de I'eglogue. 
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tale sampogna . Teocrito inoltre si e portato a varie materie , 
ed ha trascorso i monti , i campi ed i maxi , 	facendo parlare 
i pastori , i mietitori ed i pescatori , 	e si e meritato it titolo 
di principe della buccolica poesia . Lo stile di Teocrito 6 qua-
le si conviene a quella sorta di componimenti : le immagini so- 
no prese dalle piante 1 	dalle acque , 	dalle bestie e da altri si- 
mili oggetti : le riflessioni che assai frequenti s!incontrano, non 
oltrepassano la capacity dei pastori , e nel modo stesso onde so- 
no esposte , 	hanno pia l' aria di proverbj che di sentenze pe-. 
dantesche : 	nei versi osserva giustamente it Fraguier (a) rite- 
nersi costantemente una cotale cadenza, che e quella che me- 
glio confassi colla poesia pastorale ; 	e 	1' Hardion (b) 	ritrova 
mille bellezze buccoliche nel 	dialetto dorico 	e nei 	dattili di- 
staccati , adoperati da Teocrito nei suoi 	versi . 	Ne 	perciO 	io 
accusero di troppo sofistico o di temerario Fontenelie, it qua-
le condanna i pastori di Teocrito di un po' di rozzezza , e di 
miscliiare alle volte alcune idee troppo basse ad altre pia no-
bill 5  e di trattenersi in cose poco importanti sopra le loro pe- 
core cd i loro affari , 	senza 	mettervi dell' affetto , 	e renderle 
alquanto intcressanti. 

Virgilio e stato it discepolo di Teocrito nella buccolica ; •1-6  
come di Ornero nell' epica . La maggior parte Belle sue eglo-
ghe sono prese da Teocrito; ma, come fa vedere to Scalige, 
ro C) , miu--',rate sempre ed arricchite di nuove bellezze: Me-
nalca e euncta si dicono mutuamente nel Palemone le me-.  
desime ingiurie , ma pia pulitamente che Comata e Lacone 
nei quinto idillio 	di Teocrito. 	V idea 	dell' incantesimo 	dell', 

N*gilio . 

,..tgloga ottava di Virgilio e tutta di Teocrito nell'idillio secon-
do , ma resa pia, naturale e pia bella . Dialoghi , similitudini, 
espressioni si ritrovano quasi in tutte le egloghe di Virgilio o 
tradotte o imitate da quelle di Teocrito . 	Alcuni riprendono 

... 
• _f/; 	Acad. des Inset. tom ,!i. 	 (c) 	Poet. lib. V. 'e. V. 

• (b) 	Acad. des Laser.. torg. VI. 
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Virgilio per avere introdotte le guerre civili per materia di di.- 
scorso ai suoi pastori ; 	altri se la prendono contro Virgilio e 
contro Teocrito per avere presentato alle volte i loro 	pastori 
in mutui contrasts ed in situazioni da non rendere troppo pia. 
cevole la vita pastorale . Ma Virgilio mette unto interesse ed 
un interesse si proprio dei pastori ,nel parlare che fanno Titi-
ro e Melibeo , Licida e Meri delle guerre civili , che sembra 
non siensi mostrate queste ad Orallo per un verso pill proprio 
ad eccitare idee sublimi e liriche per le sue odi , che a Virg/- 
Ho per muoverne di pastorali ed umili per le egloghe . I liti-
gj dei pastori di Teocrito mi offendono alle volte 1  perche im-
puliti , e talora eziandio immodesti , non perche molto detrag- 
gano dell' innocente e tranquillo piacere 	della 	vita 	pastorale , 
che non dee diminuirsi per contese 	sl 	picciole ; 	ma Virgilio 
li presenta con tale aria di naturalezza e d'ingenuita , che non 
recano minore diletto che-  gi' istessi canti e gli amori , i quali 
si vogliono tanto opportuni per la buccolica poesia . Ciech'io 
non so lodare ne in Teocrito , ne in Virgilio 6 die facciano 
cantare ai loro pastori cose comuni e triviali delle pecore, dei 
lupi , 	delle 	volpi , 	degli 	scarafaggi e di Altri simili 	soggetti , 
che appena sarebbono da mettersi nella loro bocca in un mu-
tuo dialogo . Che canzone e mai quella che grida alle pecore, 
che non troppo s'innoltrino , ed a Titiro che rimuova dal flu- 
me le capre che van pascolando ? Virgilio inolt, 	cade in'n' 
errore forse pill grave facendo cantare ai suoi pastori ; the Pol-
lione compone versi , che Bavio e Mevio sono cattivi poeti , 
ed altre simili cose troppo lontane chile cognizioni e dai can- 
ti dei rustici pastorelli. 	Io non so 	perche abbiano 	voluto 	sl.. 
Teocrito the Virgilio mettere nei canti dei Jomro pastori mol-
te espressioni di passione e di affetto , •che sarebbono state pill 
interessanti presentate ne'familiari discorsi . Quanto 	e 	pig toc- 
cante e patetico it monologo di CtPt-i.&ne nella seconda eglo-
ga di Virgilio, tolto in gran parte dal2eocrito 2  che i ttai 
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é dilicati sentimenti espressi nei canti di Menalca e Dameta, 
di Con done e Tirsi nella terza 	e settima , e di altri in altre 
egloghe ! Va bene che si canti la morte di Dafni e qualche 
altra cosa pia sublime 5  e che possa sembrare superiore 	al fa- 
miliare discorso dei pastori ; 	ma gli affetti e gli amori , le ri- 
valita ed i piccioli contrasti meglio si esprimono in un natura-
le dialogo che nei canti studiati . Ben all' opposito nella guar.-
ta , sesta e decima , ed in qualche altra egloga ha voluto Vir- 
gilio mettere in poesia buccolica cose 	troppo alte e sublimi 2  
superiori alla capacia dei pastori , 	e 	degne 	dei 	pia profondi 
filosofi e dei poeti pia ispirati da 4pollo , 	d se a Teocrito si 
pub dare 1' accusa di essere disceso nei suoi idillj a troppo pic- 
ciole e basse materie , Virgin° si 	e meritata quella di essersi 
al contrario levato 	a 	troppo 	alti 	argomenti . , Ma 	e 	questi 	e 
qualunque altro difetto del greco e del latino buccolico spari-
sconoi, a vista della purity ed eleganza , della naturalezza e ve- 
rita , e 	di mille 	altri pregi dell'estoghe dell'uno e dell" altro, 
ma singolarmente di quelle di Virgin°, ne tolgono che desse 
non sieno uno dei pia preziosi monumenti della 	poesia greca 
e della rornana . Dopo Virgilio  scrissero egloghe Nemesiano e 

- 

Calpurnio , e benche rozzi ed incolti hanno pure alcuni si gen- 
till pensieri , che se avessero saputo presentarli colle grazie del-, 

..L'Arre, e con eleganza di stile , potrebbono comparire senza ros-
sore accavn" Virgin° ed a Teocrito come maestri della buc-
colica. 

Nei secoli posteriori , 	al risorgere nell' Europa la lettera- 147 
tura , it Petrarca ed it Boccaccio coltivarorro la poesia bucco- 

Tca ; ma non vi ebbero si felice successo , come l'avevano 0t'• 

tenuto in altri Amponimenti . Battista Mantovano ed alcuni 
altri 	poeti s' impiegarono 	nel 	medesimo 	lavoro , 	senza 	avere 
avuto migliore riuscimento.,Maggior onore recd a quella poe-
sia Pontano. Il Rustic° del Poliziano e un eccellente pezzo 

Petrarca , 13oc-
caccio, Ponta-
no , Samna-
ro 6  

'di poesia pastorale ; 	ma pia di 	tutti 	1' illustr6 it Sanauaro 
. 	 '• 
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colle sue egloghe latine ed italiane . Nelle latine , abbandonati 
i pastori , prese egli per interlocutori i pescatori , come aveva 
una volts fatto Teocrito, e pieno la mente di frasi e 	di es- 
pressioni poetiche dei Romani , seppe trattare le cose pescato-
rie latinamente con purity ed eleganza, e pote in qualche mo-
do comparire originale , Non mancano alle italiane dilicati sen- 
timenti e leggiadri pensieri ; 	ma 	1' introduzione di tante voci 
pia latine che 	italiane, I' affettazione dello stile 	c la scipitez- 
za delle rime sdrucciole le rendono nojose e stucchevoli . Do- 

vu la e4 Rota . __ 	 8  
r  -0 ij Sanazzaro it Vida e molti altri , si Italiani che Spagnuo- 
Li , Francesi e di altre nazioni si diedero a comporre 	egloghe 
latine 1 	acquistandosi maggior lode chi pill d' appresso seguiva 
le tracce del gran Virgilio: e Bernardino Rota e molti altri 
Italiani coltivarono nell'idioma nazionale 	la buccolica poesia ; 
ma nessuno si e fatto in questa un nome distinto . Errera (a) 
non sa trovare un egloga italiana 1  che possa paragonarsi, colla 
prima dello spagnuolo GarCilasso: e certo in questa principal- 

29 
Garcilas 

4
so , ed 

alai -Spagnuck 
mente , ma eziandio nelle altre egloghe di Garcilasso grande- 

Ii. 

n. 
Fonten

st
elle 6 

mente diletta 	nello stile pastorale la naturalezza 	e 	dolcezza , 
ed anche 1' eleganza e la nobilta . Io non parlero 	del Figue- 
roa, del Vega, del ,Quebedo, del Borgia e di altri spagnuo-
li, che scrissero dopo it Garcilasso componimenti buccolici„ ma 
che non gli poterono levare ii principato in quel genere di Wig- 
sia . Nella buccolica francese gode del primato irS'i2zais per la 
semplicita e naturalezza di pensieri e di stile tanto conv,2rica- 
te a questo genere di poesia ; ma glielo usurpo tosto II Fonte- . nelle 2  A quale viene riposto dai suoi nazionali al fianco di Teo- 
crito e di Virgilio nel 	ruolo dei poeti claski e magistralt: 
Ma come mai voler annoverare it Fontenelle, non dico fra i 
classici , ma neppure, fra i buoni poeti buccolici ? I suoi pastori 
hanno una cert' aria spiritosa e maniere si raffinate , che sem- 
brano imbastarditi coi commercio Serih citta,,r non allevatt nel- ,..., 

(1•1 	Ann., 	A 1, 	'v.-a 	T 
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la rozzezza delle campagne e nella semplicia di quells vita in-
nocente . I pastori si trattengono bensl in dolci discorsi del°. 
ro amori e delle for belle , ma non usano di parlare metafisi-
camente , e di perdersi in astratte idee dell' amore , come fan-
no i pastori del Fontenelle . I pastori conoscono appena l'arte 
e vivono abbandonati alla natura ; ma non sanno conoscere la 
ricercatezza o la semplicita della 	for arte o della 	natura, 	ne 
dire con Fontenelle: quell' arte quasi tanto semplice come la 
natura. Teocrito fa dire a Darneta (a), che si e guardato net 
mare ti ycip 77pcZy es norrop igagasnov . 	Nuper me 	in 	littore 
vidi , dice it Coridone di Virgilio . Fontenelle non si conten- 
ta di questa semplicita di parlare , 	e 	dice 	con 	pill spirito on 
avoit pris conseil des ondes les plus claire:. Non vi ha eglo- 
ga alcuna , 	non 	vi 	ha quasi verso alcuno in quelle egloghe , 
che non faccia vedere che un autore si spiritoso come it Fon-
tenellf non poteva appigliarsi ad una composizione meno con-
forme al suo stile che la pastorale, nella quale pure sembra ch' 
egli abbia preteso di superare gli antichi . Il cavaliere Cubieres 
nel suo elogio del Fontenelle, 	fatto 	in 	una forma 	del 	tutto 
nuova , 	col titolo Fontenelle giudicato 	dai suoi pari , 	dice 
che le pastorali del Fontenelle potranno essere una bella ope- 

, 	ra , 	se si trasporteranno le scene dalla campagna 	in citta , ed 
' *i pastori si faranno conti e marchesi . Io pensq, che non faccia 

d' uopo dot 	tocambiamento , 	ma 	basti 1' immaginarsi gl' in- 
terlocutori non pastori o. rustici personaggi , 	ma conti 	e 	mar- 
chesi, 	od 	altri 	begli 	spiriti della citta dimoranti nella campa- 
gna, ed interessati , corn' e ben facile, negli amori e nelle fac- 
Tende dei rustici. e dei pastori . Ma non credo the la poesia del 
Fontenelle debb) meritarsi questi pensieri ; certo egli e che le 
sue egloghe non possono per alcun conto riporsi nella classe di 
componimenti magistrali . , 

,'Tomo IL •. ' 	 h li h 
(a) 	Idyll. VI. 
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log 	dice 	che Teocrito 25/ 	D' filembert , 	parlando" dell' eg 	, Eglo ghe in- 

glesi . 	l7irgilio e Fontenelle hanno .esausto :quanto :si puo 	dire sopra 
i boSchi , sopra i fond .e sopra :le mandre (ay. .Non credo che 
gl'Inglesi vogliano :menare buona 'guesta :decisione .di illembert 

252. 
Spencer. 	Essi contano fra i pia •eccellenti buccolici lo Spencer asLi pri,  

. 	ma del Fontenelle.. II Pope -(I) riconossce pei due .piit rispet- 
tabili genj in .quests :parte it Tasso .e lo Spencer.. Ma l'zimin- 
ta del. Tasso 'pia appartiene alla poesia drammatica , 	come di 
sopra abbiam _detto , .che alla buccolica ; 	e resta lo Spencer , a 
giudizio ,del 'Pope , 	pel principe .fra 	i 	moderni buccolici . 	II 
Dryden parim.ente (c)' non teme ,di .chiamare :il Calendario del- 
lo Spencer :la pill perfetta .opera in questo :genere , 	che 	siasi 
da nazione ..alcuna prodotta :dopo .le •eglqgbe .di Virgilio . Io non 
metto in paragone lo Spencer ,col Fontenelle., :ma .non ricOno-
scero per .vero modal° .Bello stile 'pastorale 'le :egloghe dell'in-
glese poeta , •e perche trofpo .1unghe , •e .perche -spesse volte al- 
legoriche , ,e -prin.cipalmente 	perche ..scritte in :frasi 	.e 	parole 
troppo basse ,e ‘triviali,, :adoperate :soltanto ,dall'infimo 	volgo . 
Dopo lo Spencer sonosi impiegati in .questa .soTta .di ,poesia al- 
Cuni altri Inglesi.. _II ,Walsh , 'critico 	e •poeta , Tratto 	critica- 
mente °della poesia : pastorale , :e -scrisse Iodate .egloghe . PHI ce- 
iebre nome .si .fece •il Philips, 	stimato it .principe ,degli 	suit- 
tori buccolid :rtei due ;generi , che•volle illustrare ;d:egloghe , 	per 
cosi dire:, •nobili :e rusticane . _II Gay 	ed altri . poet'l,si occupa- 
rono nella :Medesima poesia . _Ma :tutti •sono ,stati ,superati 	dal 
Pope, 11 quale :ha 'saputo .nelle • sue S-tagioni •ridurre in nuova 
forma .molte :Cose ,dette :prima da 1Teocrito :a .da :Virgilio 5  ed 
adoperate !poscia .da ,altri :moderni ; e :nel Menia ••singolarthen- 
te ha in 	 tab guisa rifusa ;I' egloga • seconda , o ..).i,p. 11 	Pollione di 
Virgillo , aggiugnendovi 'mold • passi d'Isaia e molte idee sue 
proprie , che puo .non !senza TagitTrohiamarsi in qualche mo- 

k, ,, 
(a) Rel. sur la Pots. 	 (e) 	Da. Virg. Ecl. 
(b) Disc. on pastoral Poetry. 
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do poeta originate . Posteriormente it Shenstone si 	e 	partico- 
larmente fatto stimare per le sue pastorali che , com' egli me-
desimo dice , sono un esatta copia della situatione del pro-
prio suo anima , e la semplicita ed eleganza , tenerezza e sen- 
sibilita distinguono particolartnente le sue pastorali 1  che , 	al di- 
re degli stessi nazionslii, non hanno pari nell-inglese , e ne for-
se anche in tutta l' antica e moderna poesia . 

I Tedeschi recentemente hanno prodotte nei Toro idillj tan- 258  
Ei,loghe te.. 

te nuove cose non pensate da Teocrito, 	ne da Virgilio, 	ne 
da Fontenelle , che pienarnente smentiscono, il detto di Alan-
bert . 11 Rost ha composti alcuni racconti pastorali con natu- 
ralezza e con grazia , 	ma con una morale che non e troppo 
pura . Lo Schmidt ha dato fuori un libro di egloghe col tito- 
lo di Quadri e sent 	poetic'.  cavati dalla santa 	scrittu- 
ra , in cui 	dipinge la natura ed esprime it sentiment° con ve- 
rita ; ma le parlate troppo lunghe e le espressioni orientali pre-
se dal1a scrittura snervano, la forzat dell'effetta, e ne oscurano 
la naturalezza 	e 	la verity . Quanta sono diverse le. toccanti e 
naturali espressioni , 	con cui it Coridone di Virgilio, sfoga la 
sua passione per 1' ingrato Alessi , 	dalle 	studiate: e 	fredde di 

deiche. 

&att.. 

Laniec nella Schmidt per l'amata sua Ada t Ma'sopra tutti gli 
altri poeti tedeschi lo svizzero. Gessner ha. ottenuta pe'suoi idil- 955 

Gessner. 

,li molt° maggiore celebrita . L'idea dii questi , corrxeche sia pre- 
sa della se 	city della campagna ,. e della vita rustics e 	pa- 
storale , rpera affatto nuova , di materia e di gusto motto di-
versa dalle .egloghe di Teocrito, di Virgilio e di Fontenelle . 
,Un giovine contemplanda con Hate pieta it dormiente suo pa- 
-eke ; una giovi etta pastorella, superando be amorose insidie del 
giovine suo pair ine colla memoria della defunta madre ; 	due 

) 

pastori filosofan o sull' urna sepolcrale di un famoso guerriero, 
ed altri soggetti simili danno_ spesso argomenti del tutto nuovi 
negllidillj del Gessner ; 	gli amori stessi e le tenerezze pasto- . 

h h h 2 
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rali presentano al poeta tedesco idee ed immagini non espres- 
se degli altri buccolici poeti ; 	e 	gl' idillj 	del Gessner 	non si 
potranno 'riporre fra le servili imitazioni degli antichi , ma do-
vranno certamente essere riguardati come componimenti origi-
nali, Ma non per qu-esto sono da proporsi per modelli perfet-
ti di buccolica poesia . La troppa minutftza c diffusione delle 
descrizioni e delle pitture li rendono alle volte languidi e fred-
di . Io non so trovare diletto nella lunga e minuta contempla- 
zione che fanno i pastori 	del Gessner 	dei piA piccioli oggetti 
naturali e nei discorsi e nelle riflessioni che vi formano sopra 
di essi . Qua! piacere non fa egli prendere a Dafni nel con- 
templare la faccia dell' inverno , 	che 	si 	presenta sempre co- 
tanto tetra e deforme ? Con che minutezza e con quanto tra-
sporto non osservano Dafnj e Damone i piii frequenti e co- 
muni fenomeni della natura , 	che pia' non farebbe uno studio- 
so naturalista 7 	Illirtillo 	se ne va alla sera per suo diporto a 
‘guarclare it vicino stagno , 	e 	si 	ricrea 	coil' osservare 	come le 
'sue acque riflettono it lume della luna , 	e quanta 	e 	la-  calma 
della campagna illuminata da quel dolce lume , ed i teneri ac-
centi dell'usignuolo lo tengono lungo tempo rapito in una bea-
ta estasi . Il giovinetto illessi esce su la sera per ammirare co-
me it sole nel tramontare indora le alte montagne ; ed in som- 
ma tutti quei rustici pastori sono altrettanti filosofi , 	che san-,, 
no trovare it vero diletto nella continua conte nfp 	zione della 
'natura . 	Io non niego , 	che i pastori 	e le innocenti 	perFone 
'della campagna non godano , anzi forse essi soli godano , dei 
maravigliosi spettacoli della natura ; ma li godano soltanto per 
un intimo sentimento e per una diretta impr,issione della 
tura , 	non per le ricercate riflessioni dello s0,1clio . Quanta pia 
profonda impressione non fanno nell' animo quei versi naturali 
e patetici di Virgilio: 
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Fortunate senex 1  hic inter fltunina nota, 
Et fontes sacros 1  frigus captabis opacum. 
Hine tibi, quae server vicino ab lirnite sepes 
Hyblaeis apibus florem depasta salicti. 
Saepe levi somaum suadebit mire susurro. 
Hinc alta sub rupe canet frondator ad awes; 

che non fanno tutte 	le filosofiche 	corj'erenze dei 	pastori 	del 
Gessner? Il poeta , non i pastori , dee esser filosofo , 	anzi la 
filosofia del poeta non dee comparire che nella stessa rozzezza 
e semplicita dei pastori . Alcuni riprendono it Gessner per aye-
re senza alcun bisogno fatto use dei fauni e delle ninfe , e ado-
perato inutilmente 1' intervento degli dei . Io gli perdonere fa-
cilmente questo ed altri difetti simili ; ma it difetto per me pia 
sensibile di gran parte dei suoi idillj e una certa freddezza ed . 
un languore che , 	in mezzo ai gentili pensieri ed alle leggia- 
dre immagini, si fa pur sentire troppo sovente ; onde in vece 
di riscuotersi l' animo , e risvegliarsi gli affetti colla lettura di 
essi , nasce. la noja e lo sfinimento di cuore nei leggitori. Ma 
nondimeno con tutti questi 	difetti gl' idillj 	del Gessner 	sono 
dei migliori pezzi che abbiamo di buccolica poesia 1, e ne pos- 

. sono produrre altri perfetti , 	se si prenderanno ad imitare da 
un poeta.,, 	alla gentilezza, 	dei pensieri e delle 	immagini 
del Gessner sappia accoppiare i pregi dello - stile 	di Teocrito 
e di Virgin° . Non sono mancati dopo it Gessner varj poeti 
che hanno voluto coltivare questo genere di poesia ; fra quali 
4A Voss, che ki e distinto nelle odi , ha 	acquistato 	eziandio 
particolare onor

1
) coil' egloghe . Ma not , tralasciando di dame 

distinto raggua lio , passeremo a parlare della poesia satirica . 
Alcuni, abbagliati solamente dal nome 	prendono l'origine , 235 

delle satirica poesia dal dramma dei Greci 	chiamato Satica, ... 
ed altri dal.

i, 
 satin ; 	altri 	con qualche 	mag ic'''. fondamento la , 

S4tira . 
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ripetono dai jambi de'Greci , ed altri dai silli . Ma Oreqio (a) 
e 	Ouintiliano 	(b) 	ci 	dicono 	si espressamente che 	la 	satira 
tutta 6 romana „ che sarebbe. un oziosa fatica ii volerla far di-
scendere dalla. Grecia.. IL Dade,- (c) spiega con molta erudi- 
zione e giudizio in quale guisa i versi fescennini 	trasferiti 	al 
teatro dai giovani romani, ed adoperati: poscia con molta cor-
rettezza e mod'erazione da Ennio , da. Pacuulo e da altri dram-
matici „ abbiano' finalmente fatto nascere la satin in mano di 

tu96.70 . Lucilia. Noi dunque ficonosceremo Lucilio per vero padre e 
quasi creatore della satira romana , condotta poscia a maggio- . 
re perfezione da Orcecio, 	da Persio; e da Giuvenale.. Trenta 
satire di Lucilio si trovano citate dagli 	antichi , 	ed. ora non 
ne rimangono che pochi Frammenti , raccolti con. erudita. fatica 
dal Doqa. Ma da questi fiammenti si pu6 abbastanza con-
chiudere , che la lingua e la versiffcazione della satire di Lu-
cilio non era ancora troppo raddoicita e pulita , ma che giu- 
ste n' erano e filosofiche le sentenze , piacevole 	ed ingegnosa 
1' invenzione . Anzi a me sembra di scorgere nei Frammenti 
della satira di Lucilio , che descrive un concilio degli dei con- 
tra'Rutilio Lupo, it modello di unodei pill lepidi 	diatoghi 
di Luciana sopra un argomento simile (d), tornan4a a non 
pica gloria del satirico roman° raver potuto dare materia di 
plagio a d'imitazione al pia grazioso e piacevole ingegno del-.  

Orazio 
stsil  

, Per., 
sic,* e 	Giuv 
nale e 	

e. 
la; Grecia . Orqio, Persia e Giuvenale sono egti unici poeti 

-.. satirici che abbiam_o dell' antichita . 	Persia ha incontrato 	re- 
centemente un traduttore ed illustratore nel dotto e giudizio-
so Sells, ii quale in una dissertazione intorno a Persio ha ri-
levafe molte bellezze del suo autore, non abbistanza conosa4t- 
te dagli altri , e ha trovati 	superiori alcuni i passi del medesi- 
mo , imitati poscia. dal Boileau. Anche posteriurmente ii Man-
ti in Italia, ed in Germania it Passow hanno date nuove tra- 

(a) 	Sat. ult. lib. I. 	 (c) 	Acad. des Inscr. t. IL 
(14) 	Lib. X. cap. I. 	 (d) Y. Jupiter tragocdus . 
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duzioni di 'Persio ai for nazionali. Ma .Persio con tutti i sucii 
pregi rimane per 	l' oscurita 	e per .una :certa stranezza - di es- 
pressioni tan to inferiore agli altri due poeti , che lo stessoSe- 
lis , tuttoche suo traduttore , 	non .ardisce di chiamarlo che if 
terzo fra i satirici . 	Ad :OrRio .dunque :o a Giavenale 	dovri. 
aggiudicarsi it principato .nella .satira . 	Ma perche si decidesse 
fondatamente 	la 	lite .fra :i .partigiani 	di ,questi .due, sarebbe 
d' uopo definire esattamente .quale si debba .stimare 'la vera na- 
tura 	della satira ..Se questa , e .una mordace 	ed acre invettiva, 
contro it disordine .dei .costutni , ornata di gravi sentenze e di 
severa dottrina , s:i :-porra , io 'credo, stare al giudizio dello Sca- 
ligero , 	e darsi :la palms ;al ;satiric° Giuvetzale, 	pieno di forti 
pensieri , .di vibrate sentenze, ,di :energiChe ,espresSioni e di giu- 
sta e sana :morale.. 	Ma se per .satira aruolsi intendere una gra- 
ziosa e :naturale derisione dei viij , :abbellita di gaje e leggia- 
dre immagini ,e di motti .vivi e pic.canti:, :ed esposta con 	Pu- 
ra e :semplice ,eleganza 	senza ricercatezza 	:ne 	affettazione , 	 , 
chi ardiri di ,contrastare 	ad OraKio 	it rrincipato ,che -giusta- 
mente :posSiede :nella :satira ? 	Le graziose e leggiadre :narrailo-; 
ni 	di OraKio, 	le fine ,e dilicate descrizioni , ,quel 	suo collo- 
quio coll' importuno , .che ,viene ad annojarlo 1  quella_ pittura 
dell' amante dubbioso , se tornera o ,no ,alla Ina „bella , .quei 
racconti , queHe favolette si opportunarnente miisChiare, ,e .mil- 
le altri ,vgiosiq'tratti che va 	spargendo 	nelle ,sue satire, :non 
si possono leggere senza sentirne estremo piacere , 	e rendono 
it graiioso ,e :lepido ,Orazio , a giudizio dei fini critici , troppo 
superiore all' acre .e :mordente Giuvenale, ,perche si yossa .9u*;,  
strinettere con kli in paragone.. 

. 	- 

Nella Emod-5)ga poesia ,nan •:vantero per ,satitiCi T Jriosto , 
it Menzini ,:il 'Quebedo , :it Rochester ., it Canit, P Haller, 
ed altri Italiani , !Spagnuoli , .;161glesi e Tedesthi , :ma fermerom- 
mi solamente sul.satitico francese Boileau, 	come l'unico .che 
abbia recato vero onore alb. satirica poesia . 	Questi ha sapUto 

- 	 .,. 

,B,Zgetz..  
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servirsi si accortamente dei sentiments 	di Giuvenale, e talora 
altresl di Persio, ma singolarmente di quei di Orqio, 	e gli 
ha spogliati si destramente dell'aria romana , e vestiti alla fran-
cese can si buon garbo , che gli ha resi in qualche modo ori- 
ginali , 	ed 	ha acquistato sopra di essi it diritto 	di propriety . 
L' arte finissima di rilevare it vizio ed it ridicolo , 	l'ingegno- 
sa maniera di pungere P uno el'altro, 	i tratti vivaci e pic- 
canti , 	lanciati maliziosamente con istudiata negligenza a luo- 
go opportuno , e sopra tutto it purgato e corretto- stile , 	e la 
limata e ripulita versificazione , 	hanno fatto le satire del Boi- 
leau veri modelli di quella poesia , 	ed hanno levato il poeta 
francese all' alto grado di onore , in gni siedOno da gran tem-
po gli antichi- maestri Orario, Persio e Giuvenale. 

060 Un altra sorta di satira, composta in prod ed in versi, fa 
Satira mextip. 
pea. introdotta presso ai Romani da Varrone, it quale 1  per avere 

in essa imitato un certo Menippo filosofo cinico nell' use di 
mischiare la prosa coi versi , 	le 	diede 	it 	nome di satira me- 
nippea . 	Dacier (a) ha raccolti varj frammenti di prosa e di 
versi nelle satire di Varrone, e questi ci fanno vederc ; ch'es- 
se contenevano una sanissima morale 	ed una profonda 	filoso- 
fia , degna della sublime mente di Varrone; ma che non era-
no scritte con quella soavitA ed eleganza di stile che si fa sea- 
tire 	nei versi di Orazio , 	e nella prosa di Cicerone. 	Di tale 
specie di satire degli antichi altro non ci e rithastoo  che it fa- 

061 
Petronio . moso Satiricon di Petronio , e questo ancora motto mancan- 

te 	ed imperfetto ; 	la 	qual satira non essendo che un infilza- 
mento di fatti laidi ed osceni , di una specie di disonesto 	ro- 
manzo in istile alquanto duro ed incolto , si wet verso che Del- 
la prosa , con ragione potremo not dire col:' Ugio (b), 	che 
siasi acquistata piii fama per r oscenita delle Cose che per Pe-
leganza delle parole , ut plus ei, ad existimationern profuisse 
putem obscoenitatem rerum quam sermonis elegantiam. Il li- 

(a) 	Acad. des Inset. t. II. 	 (b) rp. ad  Graev. et De orig. fab. Rom. 
06 
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bro di Seneca sovra la morte dell'imperadore Claudio pia gin-
stamente chiamarsi satira menippea , dappoiche in una piacevole 
invenzione deride graziosamente Claudio ed alcuni altri , ed e 
scritto in verso ed in prosa con lepidezza 	ed amenitA 	, 	senza 
la gonfiezza 	e 1' affettazione delle tragedie e delle 	sue 	prose . 
Il Dacier (a) annovera fra le satire menippee l'opera di Boe- 
Tio Della consokqione della filosofia. 	Ma questa , 	comeche 
scritta sia in versa- ed in prosa, non contenendo che un filo-
sofico e serio dialogo della filosofia con B.oelio per consolarlo 
nelle afflizioni del suo animo , 	non vedo per quale ragione si 
possa chiamare satira menippea . N& ha inaggiore diritto a que-
sto none P opera di Marciano Capella Delle none della Fi-
lologia e di Mercurio , the viene da molti chiamata satira . 
Con piit giusto titolo apparterranno alle satire menippee I Ce-
sari di Giuliano apostata , poiche una graziosa invenzione , fi-
losofiche burle , tratti mordaci ed alcune licenziose liberty fan- 
no leggere con piacere. da molti 	quell' operetta 	di. Giuliano . 
Non mancano fra le opere moderne alcune che , possono en- 
trare nella classe di satire menippee ; 	ma di tutte queste no- 
minera 	solamente quella francese 5  che fu pubblicata col titolo 
di Catholicon e di satira menippea , 	nella 	quale sono si in- 
gegnosamente dipinti e si piacevolmente 	rnessi in ridicolo 	gli 
„Stati tenuti 	in Parigi per la lega del 	1593. , che fu allora ac- 
colta favorevollente da tutti due i partiti , eat ancora presen-
temente viene stimata dagli eruditi . .. 

Oltre le satire ha arricchito OraJo !a poesia di un nuo- :162 

vo componimento colle sue- epistole , - a cui 	egli appena ardi- 
sre.di dare it name di poesia , 	essendone 	lo stile 	pia. vicino 
al pedestre e prottaico , che al sublime e poetico . Uno stile fa- 
cile 	e 
	

9
4 ir sciotto 	che abbia tutta 1' aria di conficienta e di fami- 

liarita ,- e, che mostri una cea negligenza nello scrivere , 	ma 

Epistvir, 

Tam. 11. 	 .iii 
(a) Ivi • 
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sia in realty, colto e corretto , 	e 	quello 	che 	si 	conviene alle 
epistole , e che fa leggere con tai to piacere le oraziane . L'u-
nico poeta .che sia arrivato a .toccare la finezza ed it gusto di 
Orazio in questa sorta di cornponimenti , 	e stato it suo gran- 
de ammiratore ‘ed 	imiratore Boileau , it quale , sebbene vie- 
ne da alcuni ripresci per avere unite alle volte basse e piccio- 
le immagini alle nobili e grandi , 	sail pero sempre degno di 
sOmma lode per aver presentate con 	grazia, 	e 	con 	deCoro 	le 
idee comuni , che non •eranO entrate ancora in poesia , 	e per 
aver 	saputo 	accoppigre la: nobilta dello stile coil' epistolare li- 
bera . 	Cliaulieu, Bernard, 	'iron, Voltaire ed alcuni altri 	, 
Francesi hanno adoperato 	un 	altro 	stile-  di epistole 	poetiche 
semplice., nativo , 	facile , leggiero , _Tien° di piacevoli burle e 
di tratti ingegnosi e toccanti , 	che sembra ancora pia proprio 
dell' aria 	familiare 	e 	confidenziale 	delle 	lettere , 	the 	quello 
stessg .delle epistole di Orazio e di Boileau. 	i 

263.  Eroidi . Ovidio inventa un altra sorta di epistole 	.dette Eroidi, 
perche scrive in esse a nome di alcune •eroine e di eroi , o di 
donne ed uotnini celebri dell'antichita . Penelope scrivendo ad 
Ulisse, Briseide ad &hale, Didone ad Enea, c cosl altre 
donne accese 	di amore , ed .abbandonate dal loro .amante 0 
dal loro sposo , presentano scene interessanti I  dove puo rnara- ' 
vigliosamente spiccare it pih tenero .affetto 	e 	la pih 	profonda i 

ovIdelo . passione. ,Ovidio ha dei bei tratti , 	in cui segue fejicemente 
l'affetto , !spande it cuore e dipinge la passione con naturalez- 
za 	e verity, : 	la 	:facility .e la.fluidity 	della 	versificazione e un 
pregio tomune a tutti gli scritti .di ,Ovidio , ma proprio di 
questi con. Ilualche particolarita . 	.Lo stesso d4ordine e la caT 
gligenza che .talora mostra, .or ritornando .su 	medesime idee, 
ora, passando ad .altre .che .sembrano .alquanto iontane , 	posso- 
no esprimere 4' agitazione dell'animo di chi scrive, .ed accre-
scere nuove bellezze a quest() genere di poeSi2 . Ma nondime- 
no 11 Eroidi di Ovidio non sono si passionate e toccanti, co- 

. ,, 
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me le circostanze delle persone che scrivono sembrano richie- 
dere , 	e 	corn' egli certamente avrebbe potuto farle , 	se avesse 
piii ascoltato it suo cuore che 	it 	suo 	spirito. 	Certi pensieri 
sottili , certi equivoci e troppo acuti concetti , 	certa colloca- 
zione 5 	certe ripetizioni 	che possono parere giuochi di parole 
e che non, sono certamente dettate dalla passione , 	ed 	alcune 
digressions e riflessioni non necessarie , 	ci fanno vedere piit 	it 
poeta che scrive , che 1' eroina che da uno sfogo al suo affet-
to , e questo certamente detrae molto al merito di tali com-
ponimenti . 

Fontenelle, 	non 	meno pieno di spirito che Ovidio , ha 265 

voluto provarsi anch' egli a scrivere eroidi ; 	ma quelle • poche 
che ci ha lasciate , sono di una tale freddezza , che ne anche 
pei 	tratti spiritosi , 	dai quali non sa contenersi la vivacity dell.' 
autore , 	non si sono meritata una distinta memoria dei poste - 
ri . I.' inglese Pope ha fatta una libera traduzione dell' episto-
la di Sofro a Faone , nella quale procura comunemente di da-
re maggior calore all' affetto espresso da Ovidio : ma dove poi 
ha portato 	all' eccesso it fuoCo e la veemenza della passione , 
e stata la lettera originate scritta da lui a nome 	della 	celebre 

e 
Fontene 
Pope . 

Ile 

Eloisa al suo amato Abelardo . So quanto sia stimata e WI-. 
to dai poeti e dai begli spiriti quests eroide 	del Pope, 	e 	la 
credo in gran parte 1' originale che si sono fatto un onore di 
seguire ili auttri dell' Eafemia, del Conte di Corninges e di 
altri .simili componimenti des 	nostri di ; e temo pero di com- 
padre ternerario e guasto 	di spirito o di cuore , 	se 	dire) 	che 
non posso trovare gran diletto nella lettura di taletlettera. Sa- 
fa;aiforse debolezga del mio animo ; 	ma io amo di Avedere P ip- 
sinuante e patettp , 	e 	l' aspro 	ancora ed it pungtnte di una 
profonda passione , non it furioso ed orribile di un forsennato 
affetto ; cerco le espressioni die mi tocchino it cuore , ma non 
possd sentire quille che me lo struggano ; 	seguo 	con piacere 

i i i 2 

   
  



436 	BELLE LETTERE 
una passione ben graduata 	e condotta regolatamente al 	suo 
maggior ardore, ma ini stancano i salti improvvisi ; ed i mal 
preparati lampi di affetto in vece di riscaldarrni mi raffreddano 
e mi levano l'interesse , se incominciava a sentirlo . A me non 
place ,che.Eloisa, dopo la malinconica posatezza, dei primi suoi 
versi, seccamente ci dica che ama; poi salti a baciare e ad apo- 
strofare it name di Abelardo ; 	Lquindi si volga alle sue lagri- 
me , alle valli , alle grotte , e, die) che nessuno certo si sareb-
be aspettato , ai reliquiarj ; e poi torni al nome di 4belardo , 
poi a se stessa , e poi segua sempre senza fermarsi mai. in un 
sentiment° , e 	senza condurre pei suoi gradi un affetto . 	Pia 
m' incresce ,che voglia giugnere 	fino alle Lbestemmie per dare 
rnaggior ,forza alle 'espressioni del suo amore , 	e metta insieme 
Dio e Abelardo , e, si protesti che non le importa di perdere it 
cielo pel suo amante . 	11 cielo , 	Iddio , 'i santi e gli angioli„ 
i reliquiarj , 	le 	lampadi ,ed 	altre simili case non sono le piit 
opportune per esprimere it 	furore 	di 	un amorosa 	passione . 
Nell' atto che si parla con 	quiete e tranquillity , 	sbalzare 	con 
un interrogazione od un apostrofe , 	come 	accade 	sovente 	ad 
Eloisa , non fa che scancellare l'ifnpressione e rompere il car- 
so dell' affetto . 	La vialenza della passione si esprime alle vol- 
te con idee 'the sembrano sconnesse , 	ma che sono in realty 
ben unite per l'affetto ; ma , nella lettera di Eloisa , idee, sen-
tiine.nti ed affetti tutto e sciolto e slegato , 'liege pue) produr-
re nell'animo una viva e profonda sensazione ; in somma la let-
tera di Eloisa ha pit del violent° e dello sforzato che del vero 
patetico ; •e.non e 1  a .mio giudizio , da presentarsi. ai .poeti per 
modello in questo genere di -componimenti .41 Colarcleaus'it 
data ai suoi Francesi una libera 	traduzione 	d.questa 	lettera, 
Led Lha composte altresi alcune eroidi , e -s1 nell'una che nelle al-
tre la :messo qualche miglior , ordke e legamento nei sentimen-
ti ,, ma ha tentato di sforzaxli ancor piii del su° esenaplarel e , 
per cercare pit vivo ardore di affetti , cade in fredde battalogie 	i 

,-, 	 7 
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ed in vani delirj . Noi abbiamo in Virgilio ed in Racine con-
dotta la passione fino al pia alto segno di veemenza e di ardo. 
re, senza vedervi smanie e furori , e non possiamo lodare tali 
eccessi nel Pope, ne nel Colarcleau , 	ne in 	alcuni altri che 
hanno voluto imitarli ed oltrepassarli in questa parte . 

L' elegia , alla quale possono appartenere neroidi pia che 
all' epistole , 	ebbe 	nelle mani dei Romani si fortunato succes- 
so , .che ,Quintiliano non dubi.ta (a) di sfidare in -questa parte 
it valore dei •Greci . Quanti -e 	quali 	fossero i greci poeti 	che 
coltivarono 1' elegia , si pud vedere nel Giraldi (6) e nel Vos-
sio .(c), e pia ancora nel Souchay (c1), it quale ha lasciate 
sopra 1" elegia e sopra i poeti elegiaci tre erudite dissertazioni. 

E?e6gt, 

Callino , Illimnermo , Simonide , Callimaco e- tileta sono gli 
elegiaci greci 	che hanno lasciata pia gloriosa memoria , 	e par- 
ticolarmcnte Callimaco viene stimato 	da Ouintiliano it prin.- 
cipe ttell's elegia , e Fileta ii second° , e Properzio parimente 
sembra aver data a questi due sopra turti 	gli 	altri 	onorevole 
preferenza. Noi, non avendo dei greci elegiaci -che pochi fram-
menti, traliszieremo di darne giudizio, e discenderemo ai Roma-
ni che sono i yeti maestri in:questa genere di poesia . Catul-
lo, uno dei pia dilicati ed eleganti scrittori latini, e dei pia be-
nemeriti della romana poesia, si distinse in varj generi di roe- 
tici cornponimenti, ed olu 	teneri endecasillabi , 	epigrammi , 
cantici epitalatnrci , e piccioli eroici poemetti, 'compose ezian- 
dio alcune elegie, e in tutto .fece gustare ,una-grazia , 	.un- le- 
pore , una dilicatezza , che a lui licorrono quanti poeti nioder-
ni v.ogliono scrivere con :soavita e tenerezza- e farsi amar dalle 
•Gricaie . 'Ma le su 	elegie sono troppo poche per poter&i dare 
in questo genere) principato , it quale recta a dividersi fra Ti- —Tibui70.67, Pro. 
100 e Properzzo e , in altro genere, Ovidio; dappoiche l'elegie 
di Gallo sono, per non dir altko:  troppo dubbiose,,ne possono 

• 
(a) Lib. X. cap.l. 	• 	 (c) 	' De Poet. grace. 
(b) Dia1.111. 	 (d) 	Acad. des Iser. 4. X. 

rc)Jorz "d °vi- 
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contarsi fra le classiche poesie . 	Ouintiliano loda per pia terso 
ed elegante Tibullo , 	sebbene dice che molti gli anteponevano 
Properzio. II Marmontel (a) dice che tutti due sono facili con 
precisione, ieementi con dolcezza , pieni di naturalezza, di di-
licatezza e di grazia , ma ch'egli nondimeno clã la preferenza a 
Properzio. Vorrei che it Marmontel ci avesse resa qualche ra-
gione di questa sua parzialitA per Properzio; a me certo recano 
assai maggiore diletto non solo la tersita e l'eleganza dello stile, 
ma pia ancora la naturalezza e Ia verity dell'affetto di Tibullo, 
che la vivacitl della fantasia , Ia gagliardia dell' espressione , e 
la copia di mitologica erudizione 	che 	si 	lociano singolarmen- 
te in Properzio . La principal dote dell' elegia e la vera e na- 
turale espressione della passione , 	ed 	in 	questa Til alto va di 
gran lunga avanti a Properzio e ad ogni altro poeta . In Ti- 
hullo si vedono dipinti i movimenti del cuore 	coi pia sinceri 
e vivi colori ; certe riflessioni e certe esclamazioni , che in al- 
tri poeti sembrano alle 	volte nate 	dallo 	studio e dall' affetta- 
zione , 	non sono in lui che un naturale sfogo dell' affetto ; 	i 
sentimenti , 	il giro delle parole , it ton° della versificazione, 
tutto -respira .naturalezza e veria . Properzio ha per avventura 
pia forza ed energia nell'espressione ; ma talvolta, coll'accumu- 
late troppa 	erudizione mitologica e storica , rallenta it rapido 
corso dell' affetto , 	e fa sentire pia il dotto poeta che l' uom i 
passionato . Ovidio e forse il pia gajo ed amen° , it pia viva-
ce e fecondo ingegno che siasi veduto fra i poeti dell' antichi-
ta • Le Metamorfosi, i Fasti , gli .elmai e tutte le sue ope- 
re , scritte in versi facili e fluidi , dolci e soavi , 	ed in fiorito 
e brillante stile, 	tutte mostrano la vivacity del suo ingero ,, 
la sua ricca e fertile versa e la maravigliosaQcilita 	di verseg- 
giare . 	Ma 	queste 	stesse 	doti poetiche recano pregiudizio alla 
perfezione delle sue opere , 	e aparticolarmente 	a 	tutti 	i 	suoi 
scritti elegiaci , dove dee regnare la passions. L'acutezz*a delle 

(a) Poet. ch. XIX. 
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sentenze 1 	i giuochi di 	spirit° , 	i tratti di erudizione 	e la ri- 
dondanza degli ornamenti e dei fiori dello stile levano 1' inte- 
resse , 	ed 	estinguono P affetto the dovrebbe essere P anima di 
tali opere . 	Ed Ovidio., tuttoche dotato di anima sensibile e di 
tenero cuore , non e riuscito troppo felicemente in un compo-
nimento tutto tenerezza e sensibilita . Pure, distinguendosi tre 
generi di elegie , come vogliono alcuni critici , it passionato , 
it tenero ed it grazioso , 	potra nell' ultimo Ovidio pretendere 
giustamente 	pia onorato posto , 	che 	non 	occupa negli 	altri 
due . Dopo questi tre poeti elegiaci non _parlero degli altri an. 
tichi , 	dei 	quali o sono 	periti tutti i monumenti , 	o 	non ne 
esistono che pochi e dubbiosi . Nei 	tempi pia recenti la mag- 
gior parte 	dei poeti" latini si .sono esercitati in .elegiaci compo- 
nimenti ; ed .alcuni vi sono assai felicemente riusciti , fra i qua-
il , senza .cercare it SanaNaro e it Flarninio , it ,Castiglione, 
it Cap , e varj altri .sepper° richiamare nei moderni secoli la 
tersita e P eleganza , e tutte le grazie poetiche dei lieti tempi 
di Roma ; di cui hanno dati inche nei nostri di pregevoli sag-
gi it Vo/pi, it Zanotti 5  ii Cunich .ed -alai . 

Nelle lingue volgari e stato poco coltivato questo genere Q6s 
di poesia.. 11 Petrarca ed altri 	poeti italiani e spagnuoli in al- 
cuni sonetti e canzoni possono)  con .maggior diritto riporsi fra 
gli elegiaci che fra i lirici. Un cqmponimento spagnuolo cilia- 
mato Endechas"; :applicandosi com.unemente .a materie amorose, 5. a soggetti funebri ed a teneri pianti , puO ton ragione appar- 
tenere 	all elegia . 11 Garcilasso ed alcuni altri .hanno .compo- 
ste elegie .spagnuole 4 che sono bens 	scritte con purezza di lin- 
gtrar-ed •eleganza sli stile , ma non hanno .acquistato sai loro all- 
tori nome .distintq,. Marmontel (a) 	si va studiando di trova- 
re nella poesia francese ,alcuni pezzi elegiaci da lodare , e van:- 
to per modello perfetto dell' velegia passionata it componimen, 
to di 'Voltaire per la morte della, celebre attrice la Couvreur , 

'Elegia nwder- 
sna. 

(a) Ivi 
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al quale , dice , gli stessi TibUlla e Properio non banno for-
se niente da opporre che si possa riputar superiore . Ma come 
mai it nome di Voltaire potea tanto acceccare i critici france-
si, da contare quel componimento per un modello di passiona- 
ta elegia ? Ripongasi pure , 	se cost place 1 	fra i lirici poemi , 
fra i quali pera non potea avere molto 	onorato luogo , ma 
non mai dovra dirsi una toccante e passionata elegia . • Bisogna 
bene avere it cuore assai tenero per sentirsi toccare da un corn-
ponimento the , incominciando col volgare entusiasmo dei Fran- 
cesi que-vois-je? 	quel objet! 	ec., 	si rivolge alle 	muse , 	alle 
grazie , agli amori , agli dei , passa di volo tutti i cuori 1  e poi 
le belle arti , 	e 	termina 	posatamente in 	un 	invettiva contro 
P use di Francia 	di 	non 	accordare I' ecclesiastica 	sepoltura a 
chi muore nell'impiego di attore di commedie . Fra i poeti te- 
deschi it Canit 	piange Ia morte della sua sposa , e chiama ele- 

"gia quel poema, it quale altro non ha di elegiaco che Vargo- 
mentb ed it nome , Pit vestono P aria elegiaca i componimenti 
dell'Haller per la guarigione e poi per .Ia morte della sua mo- 
glie Marianna: ma Paltro per la morte di Elisa troppo si al- 
lontana dall'indole e dal linguaggio del dolore elegiaco, per pc). 
terlo mettere in quella classe di poesia . 	Presentemente 	1' ele- 
gie del Goethe sono 	sommamente stimate , 	e decantate colle 
maggiori lodi dal suoi nazionali , che danno loro senza contra-
sto la palma sopra tutti gli anteriori componittenti di elegiaca 
poesia . Gl'Inglesi, serj e maninconiosi, hanno coperta di cupa 
tristezza la dolce ed amabile elegia . Ii Gray , in vece di can-
tare teneri amori , e di esprimere i soavi movimenti delle pas- 
sioni che toccano 	it cuore , 	ha impiegata 	l' elegia a fare.aina 
filosofica considerazione 	sopra un cimiterio fiIi campagna , e a 
dipingere immagini che solo servono a funestart. Idee ricercate 
ed incastrate senza ordine , trat4i gravi e patetici accoppiati al- 
le immagini dcl gufo , dello scarabeo , 	ed altre , che p'er not 
sono basse e sgraziate , 	non 	meritano un 	posto 	fra le gentili ,. 
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espressioni , 	i 	teneri 	affetti e le graziose immagini di Tibulto 
e di Propertio. Assai meglio, a mio giudizio, ci stanno l'elegie 
del suo contemporaneo Shenstone , it quale ci diede un giudi, 
zioso Saggio su questo genere di poesia 1  e molti componimen. 
ti sopra argomenti diversi , com'egli stesso nel suo Saggio pro- 
pone. 	Dotato 	di profonda sensibility , 	la sa 	trasmettere nelle 
sue elegie , ed , oltre it merito dell'armonia del versi, 	gode ii 
vanto principalmente di esprimere 	con 	propriety i sentimenti 
di un animo dilicato , e d'impegnare it cuore dei suol lettori,. 
Ma qualunque sia it merito di questi e di altri moderni, resta-
no nondimeno i latini i veri maestri di questo genere di poe-
sia, nella quale essi soli vi hanno fatti i pit lodevoli progres- 
si e ce ne hanno lasciati i pia 	perfetti esemplari . 

L'epigramma, come lo dice to stesso nome 	altro non era ,  MO 
da principio che un iscrizione , e questa si applicava comune-
rnent7 ai donativi , alle statue ed alle fabbriche che si facevano 
agli uomini o agli dei , 	ma 	poscia i poeti diedero it name di 
epigram= ad un certo brevissimo componimento poetic° . Lea- 
menia e la finezza dell' ingegno dei Greci si fece vedere 	nei 
piccioli epigrammi non meno che negli altri pia lunghi e va-
sti poemi . La greca antologia ci presenta un abbondante copia 
ed una dilettevole varieta del pia dilicati e graziosi epigrammi. 

Epagramma . 

.. 

Callimaco ed alcuni altri sono conosciuti per iscrittori di ele-
ganti epizramnii ; ma vi sono eziandio molti altri anonimi in-
tori di altri epigrammi si vaghi e leggiadri, che potevano far-
si per essi soli una ben giusta celebrity . 

Dei latini epigrammatarj abbiamo in due gusti diversi due 
ncipi 	Catull 	e 	siamipermesso dirlo 	Mar 	fra i 	 ua- p 	, 

li sono divisi i sentimenti dei critici.. Sarebbe una stolta teme- 
rita it voter niettere del pari nella coltura e tersita dello stile 

Catulre Mar. 
zialc. 

Marziale con Catulio. Quest nel secol d'oro della romans 
elegatena si fece ilistinguere per la singolare , sua morbidezza e 

Tom. H. 	 k k k 
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venusta ; Marziale, raw fuori d' Italia e lungi dalla coltun 
di Roma , 	privo 	della 	pulita e gentile urbanity. che da. tanto 
lume alla poesia , singolarmente alrepigramma , venne a Roma 
e fiorinei tempi di Tito e di Domiziano , quando releganza 
e la purity della lingua romana aveva gia sofferto notabile de- 
triment°. Pure la castitA della 	dizione di - MarVale a lodata 
dallo Scaligero (a) e da altri critici ; e forse Catullo tvra piA 
parole antiquate che nuove Marziale: e poi Catullo a alquan-
to effemminato coi frequenti diminutivi , e mostra sterility col 
titornare sovente alle medesime forme di scrivere , 	e 	non 	va 
esente da ogni difetto di stile . Ma in ogni modo la superiori- 
ti in questa 	parte tutta e di Catullo , ne questi per alcun pat- 
to puO soifrire nell' eleganza e nella purita, dello stile it para-
gone con Marziale. Ma se si riguarderanno solamente le qua-
lita poetiche dell' epigramma, non fart, forse it paragone tanto 
disonore a Catullo , come vogliono alcuni pensare , 	senza co- 
noscere abbastanza' it merito ne i 	difetti 	dell'uno c dell'altro. 
Le laidezze e le oscenita sono comuni ad amendue ; ma in Ca-
olio si leggono assai piii frequenti, e sono espresse con mag-
giore compiacenza e voluttuosita . Negli epigramrni satirici Ca-
tullo ha l'intemperanza di nominare le persone ; Marziale pia 
moderato segue it suo prudente consiglio di 

Parcere per:wilt 1  dicere de vitiis. 

iillarziale ha ,molti freddi •concetti , e troppo ricerca l'acutez-
za delle sentenze ; ma Catullo non ,e talmente castigato , che 
non abbia ancor egli alcuni freddi pensieri , come ne fan`no pro-
va 1' epigramma di ,eirrio (I)) ed alcuni altri . E poi Marzia. 
le ha prodotta sI abbondante copia di epigramiiil , che 	toltine 
quanti contengono laidezze e dif9nesta , 	pensieri falsi , 	fredde 
acutezze e quei difetti che in 	lui 	si riprenclimo , 	ne 	restano 

(a) 	Pont. to VI. 	 (b) 	LXXVIII. 
• 
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ancora pits libri superiori nel volume 	al 	picciolo di flatullo. 
Catullo e comunemente si vuoto di cose e di sentenze , che i 
suoi epigrammi si leggono con piacere per la dolcezza 	delle 
parole e per la venusta dello stile, ma non fanno impressione 
nell' animo , 	ne vi lasciano profondi pensieri e giuste sentenze 
da meditare : Marziale 6 pieno di dottrina e di filosofia ; 	ed 
or caratteri ben dipinti , or massime bene spiegate ,, or sode e 
vibrate sentenze , or ingegnosi pensieri , or detti spiritosi for-
mano con maravigliosa varieta dei suoi epigrammi un corso as-
sai completo di eloquenza e di morale : onde non 6 si irragio-
nevole it paragone fra questi due poeti , che debba subito tac- 
ciarsi di depravato gusto, chi ardisce 	d' istituirlo . Il Vavassor 
it quale , avendo composto 11 piu eccellente trattato sopra l'epi-
gramma e forse i pia, graziosi epigrammi che abbiano veduto 
i moderni secoli , dee per6 stimarsi giudice competente in que-
sta materia , distingue due generi di epigrammi 1  uno sempli- 
ce che espone it sentimento nettamente e con grazia , 	1' altro 
composto , 	che dalla . sposizione di un fatto ricava un arguto 
detto od una ben vibrata sentenza0\dividendo fra Catullo .e 
Illaqiale it regno epigrammatario , che anche intiero e di gia 
troppo picciolo , da a Catullo it principato nel genere sempli-
ce e nel composto a MarTiale. Io nondimeno confessera schiet-
tamente , che mi recano sommo diletto molti graziosi scherzi, 
molti ingsgnosi'pensieri e molte sublimi sentenze di Marzia- 
le , e 	che all' opposto mi fanno stomaco le continue oscenia 
di Catullo; 	ma non pertanto la soavita e mollezza catulliana 
mi s' insinua si intimamente nelle vie del cuore , e m'invaghi-
sce 1-1i guisa , che abbandono tutto l'ingegno e tutta la filosofia 
di MarTiale per la morbidezza e venusta dello stile =di Catul- 
lo, 	ne pitl aedisco di mettere in confronto 1' acuto spagnuolo 
col dilicato veronese . 	Ma dir6,  paximente , che quanta dolcez- 
zarn  t,  porge Catullo stesso 2 	altrettanta 	noja, tni recano i suoi 

k k k 2 
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imitatori , i quali col disprezzare _Mal-Vale , col moltiplicare i 
diminutivi , e col fare -alcuni versa sirnili al 

Ouam modo 1  qui me unum atque unicum amicum habuit, 

e ad altri di uguale durezza di Catullo , si credono gia catul-
liani abbastanza, e si lusingano di possedere tutte le grazie del-
la latina poesia . Dopo Marziale scrissero epigrammi 4usonio, 
Sidonio ,elpollinate , Claudiano ed altri • parecchi fino all'intie-
ro decadimento della lingua latina, senza pero levare a Mar-
ziale P antonomastico nome di scrittore epigrammatario ; e do!,  
po it risorgimento delle lettere ne hanno scritto mold pill, 	e 
it Sanazzare , il Castiglione , it Vavassor, e posteriormente 
it Cunich ed altri parecchi di ogni nazione hanno fatto gustare 
al dotti lettori latini epigrammi di sapore affatto 	roman°. 	Le 
li-ngue volgari appena hanno conosciuto questo genere di poe-
sia ; ed alcuni epigrammi dei Francesi e di altre nazioni , alcuni 
sonetti , quartetti , decine , madrigali ed altri piccioli componi-
menti fanno tutta la •poesia epigrammataria dei moderni 1 e so-
lo recentemente si sono veduti tometti e raccolte di epigrammi 
del Roncalli , del Bettinelli , e di qualch' altro . 

t7t Delle iscrizioni , che come abbiam detto furono da prin- 
TscriIiinli  v  cipio gli epigrammi , 	abbiamo bens) mold monumenti degli 

antichi si latini che greci, ma non abbiamo t'ho scrittore che 
siasi distinto come autore tl' iscrizioni . 	Esistono 	iscrizioni 	in 

-verso ed.  in prosa , laudatorie , votive e di varj argomenti, sa- 
tre e profane , brevi e lungbe , 	buone e cattive , e di ogni 
maniera. ; 	ma 	cia 	che merits particolare osservazione c loche 
ancora nei tempi del torrompimento della lingua latina si con- 
servava nelle iscrizioni piU sapore rornano 	chenegli altri scrit- 
ti latini , Dei bassi tempi abbiano parimente molte iscrizioni, 
delle quaii ne hanno raccolte parecchie it Geetti (a) ;1'41- 

(a) 	Inscr. KOM. inf. aeri . 
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legranza (a) ed alcuni altri ; ma queste possono servire soltan-
to ad illustrare la storia , non a coltivamento della bella lette- 
ratura . 	Nei secoli posteriori si e rinnovato singolarmente nell' 
Italia it gusto delle latine iscrizioni , 	e 	mope 	se Ile vedono , 
che mostrano it medesimo buon gusto di latinita che si fa sen-
tire nelle altre opere degli scrittori di quell'eta ; e it Bembo, 
it Sudoleto , it Rota, i Capilupi ed altri moltissimi non solo 
in Roma, ma in ogni citta d'Italia hanno lasciati preziosi mo-
numenti del fino gusto degli scrittori del Secolo XVI. in que- 
sto genere d' iscrizioni . 	Ma come queste sono rimaste sparse 
qua e la , ne si sono unite in un corpo , ne aggiunte alle al-
tre opere degli stessi autori , nessuno di essi si t fatto in que- 
sta parte nome distinto . 	La Francia ha renduto alle iscrizioni 
un onore., a cui nessuna nazione antica , ne moderna non ave-
va pensato , ed ha eretta un accademia col solo fine di com. 
porrs iscrizioni , 	benche 	poi 	ha data pia ampia materia 	alle 
erudite sue fatiche ; ma nemmen fra quegli accademici non e 
stato verun autore che sia rinomato per le iscrizioni . Anzi a 
,quel tempo it Charpentier,  , e qualch'altro pretesero di prova-
re che pia conveniente fosse , ed a maggior vantaggio tornasse 
lo stendere in lingua volgare , anziche nell' antica romana , 	le 
pubbliche 	iscrizioni 	che 	si 	spongono 	alla 	lettura 	ed 	all' in- 
telligenza di tutti ; 	ma insorse contro di essi it P. Porde , 	e 
sostenne vittatosamente la dignita e P use delle iscrizioni la-. 
tine . 	Posteriormente it Roucher si e preso di nuovo P impe- 
gno di promuovere le volgari 5  e sebbene molti gli si sono le- 
vati contro , 	ha 	nondimeno trovati parecchi attaccatissimi di- 
fen3ori . Anche nell' Italia, 	dove pure e in maggior vigore la 
lingua latina , vi sono stati alcuni .che hanno prese le parti del-
la volgare , elingolarmente nel Piemonte si e scritto con mot- 
to impegno per provarne i porticolari 	vantaggi , se ne 	sono 
sposte al pubbliio molte , 	e vi e stato chi ne, ha dato alle 

(a) 	Inscr. Christ. 
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stampe un intiero volume . Ma nondimeno le iscrizioni volgari 
non hanno potuto acquistarsi finora gran credit° , 	e le latine 
soltanto sono in possess° di un autorevole dignita . L'Italia in 
questo secolo ha prodotti illustri scrittori e celebri opere d'iscri-
zioni . Il Illazzocchi ne ha scritte tante , che potrebbe formar-
sene un giusto volume . Il Paciaudi ha date fuori, tante iscri-
zioni , quanti altri scrivono sonetti : it Ferrari ne ha compo-
sto un intero tom°, oltre molte altre che vanno sciolte ; ed it 
Morcelli non solo ha formato un assai piit pieno volume delle 
sue iscrizioni , ma ha lavorato un arte di comporle , ed ha in 
qualche modo creata questa nuova poetica , e recentissimamen- 
te it Lanz; 	ha prodotte 	in _un tomo in 4. 	le sue iscrizioni 

- tanto in verso che in prosa 1 	ed ha preso nella prefazione la 
difesa delle latine , onde sembra che ora , mentre poCo curansi 
i latini epigrammi , 	vengano in 	onore le iscrizioni latine , 	e 
facciano sperare di vedere in fiore questo , pub dirsi , genere 
di sciolta poesia , 	per compensare 1' abbandono , 	in 	cui pare 
ehe voglia giacere la metrica . Noi augurando questo vantaggio 
alle belle lettere passeremo finalmente a dare uno sguardo ally 
favola. 

• /72 L'apologo o la favola e di un antichiti tanto remota, che 
Favole . , 

sembra difficile impresa it rintracciarne l'inventore . Noi leggia-
mo nella scrittura , che Gioatan figliuolo di Gedeone racconto 
ai Sichimiti la favola degli alberi che volevano aVere un re (a). 
Altra ne spose Natano a Davidde 1  altra Gioas ad 4n7asia, 
e cost alcune altre 	se 	ne 	vedono 	nella scrittura e nei libri 
orientali , che provano quanto era caro ai popoli asiatici 1' use 
dell' apologo o della favola . Esiodo (h) riporta la favola dello 
sparviere e dells usignuolo , ed altri Greci parimente , non so-
lo dei poeti , ma eziandio degli stessi oratori (c5/; in varie cir-
cosranze ed in varie materie 7 'Si Seavono di altre favole5  che fan- 

(a) 	iurlic. cap. IX. 	 (i) 	Demotth. Niil. 
(6) 	Oper. V. 200. 
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no vedere non essere state meno adoperate dai Greci che da- 
gli Asiatici tali ingegnose invenzioni . 114a chi sia stato 	it 	pri- 
mo a potersi chiamare realmente autore di favole , ed a met-.  
tersi appostatamente a comporne parecchie , non si potra deci-
dere agevolmente . Alcuni vogliono riconoscere pel primo au- 
tore di favole Lokman, 	che altri 	pretendono essere stato lo 
stesso Esopo , altri lo credono ancora posteriore . L'Erpenio e 
l'Erbelot, 	giudici in queste materie molto autorevoli , 	sem- 
brano inclinare a fare un soggetto medesimo di Esopo e di 

Lokritaa . 

Lokman . 	Certo molte favole del Lokman sono quasi verb,al- 
mente le stesse che leggiamo in Esopo, ed in tutte puo rico- 
noscersi lo stesso stile ed uguale semplicita 	e 	brevita . Vuolsi 
the. le favole di Lokman sieno state originariamente scritte in 
persiano , e "quindi tradotte in arabo ; 	e dall' arabo poi 11  Er- 
penio le ha rese latine . Ma checche sia di Lokman , sogget-
to almeno per not troppo oscuro , prenderemo con Fedro (a) 
e colla comune opinione per primo autore di favole Esopo i 
it quale Fero non sappiamo , se le abbia realmente scritte, 	o 
se riportate da lui solamente 	nei familiari 	discorsi , sieno sta- 
te poscia da altri raccolte . Socrate , P oracolo degli antichi fi- 
losofi , 	nei piii pressanti momenti della sua vim , 	nella vigilia 
stessa della sua morte , s' impiegava a ridurre in versi le favo-
le sposte da Esopo. Molti Greci posteriori hanno fatte varie 
raccolte delle farvole 	di Esopo , 	fra le quali la pia copiosa e 9 
quella di Massimo Planude , moderno greco del secolo deci-
moquarto che, oltre molte favole di Esopo non pubblicate da 
altri, ci ha data eziandio la vita del medesimo , da lui scritta 
con .pRi fatica che aitica . Le favole di Esopo hanno it meri-
to , che sara sempre grande , dell' originality , ma per Cie che 
riguarda lo sdre sono talmente semplici e nude di ogni orna-
mento, che maggior pregio mt n hanno della stessa seemplice 
brevita . L' inve4one delle favole e cornunemente felice; ma 

,, 274 
wopo . 

4  

(a) Prol. ad. of al. 
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alle volte non ne deriva assai chiaramente la morality; , la qua.; 
le anche altre volte e poco interessante : alle volte non ben si 
osserva la verita dei caratteri degli addotti 	animali , 	ed 	altre 
non si rendono assai 	verisimili le 	circostanze 	del 	racconto . 
Quanto non e oscura e recondita la morality, dell' uccellatore 
e della lodola , dei due giovani e del cuoco , e di molte altre I 
Quanta e inverisimile ed assurda 1' invenzione 	dello 	scarafag- 
gio , 	che 	va su in cielo a mettere la sua immonda pallottola 
nel seno di Gioue per vendicarsi dell'aquila ? E cosi fra molte 
ingegnose e ben pensate favolette alcune se ne 	ritrovano non 
tanto lodevoli . 	Nella fine -del secondo secolo 	della chiesa , 	o 
nel principio del terzo scrisse ilftonio favole greche , che non 
sono ineleganti ; e poco di poi Babrio o , come altri dicono 7  
Gabria compose favole esopiane , ma voile racchiudere in quat. 
tro soli versi tutti i racconti di esse ; 	onde agevolmente si pue 
pensare come saranno comunemente aridi e digiuni , male es-
pressi ed oscuri . 

27 Maggior lume riceverono in Roma le favole esopiane. Fe- Tedro , Avie. 
AO CC. , dro , liberto romano nativo della Tracia , arricchi la poesia La-

tina di questo nuovo componimento , e prendendo quasi sem- 
pre le favole sposte in 	prosa da Esopo, 	le 	abbelli 	coi suoi 
versi senarj , e pote dire con verity che la sua opera porno la 
perfezione alle invenzioni di Esopo (a). Alle favole di Esopo 
alcune ne aggiunse Fedro di prop.ria invenzione , e si le une 
che le altre orno con tale purity di dizione ed eleganza di sti-
le 1  che pote un povero servo nato nella Tracia far arrossire i 
colti Romani 1  nati ed educati nella sede dell'eloquenza e del-
la pulitezza di parlare , ed essere loro maestro nel gusto della 
buona latinita . Io non loderd la invenzione di tutte le sue fa-
vole ; ma arnmiro bensi in tutte una tersita ed'ima coltura di 
stile , 	una brevity, ed una grata nelle narrazioni , una mobile 
o, come la chiama la Fontaine, magnifica gemplicita in tut- 

(a) 	Lib. IV. fab. XX. 
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to, die credo di poter riconoscere Fedro non solo pel prin-
cipe degli autori fabulistici , ma per uno dei "piil puliti poeti. 
L' abate Brotier ha dita recentemente una eccellente edizione 
di Fedro, ed ha fatto rilevare molti pregi delle sue favole non 
conosciuti abbastanza , e ne ha paragonati molti luoghi con at-
tri simili di altri scrittori , restando quasi sempre per Fedro la 
superiority,. Il medesimo Brotier osserva giustamente die Ora-
tio ,era molto amante di narrazioni e di favole , e riportando-
ne vane sparse nei suoi scritti , le trova di molto superiori ad 
altre simili del la Fontaine, e le propone per veri modelli di 
tai componimenti . Cosh i poeti latini , anche prima di Pedro, 
avevano un eccellente esemplare di stile favoloso ; 	e 	Ia favola 
in mano dei Latini acquisto molto pill splendore the in quel- 
la dei. Greci. 	Ma nei secoli posteriori 	voile vivieno esercitarsi 
in questo genere 	di poesia , 	e non seppe giungere a toccare 
le beJlezze 1 	di cui si buoni esempj gli avevano dati Orazio e 
Fedro. Un anonimo cristiano i di cui ne nome , ne 	eta , ne 
patria sappiamo , scrisse alcune favole in versi elegiaci , 	come 
ilviena. Un ,rfccio, o Romolo, o Bernardo, o comunque chia-
misi , ne fete anche alcune altre parimente in versi . Nella bi-
blioteca Ambrosiana di Milano esiste un codice' di trentatre fa-
vole di Esopo, tradotte in prosa latina da Guarino veronese, ed 
altro parimente di favole di Esopo tradotte in •latino da Ogni- 
6ene di Lonie, e dedicate a Gianfrancesco Gonzaga . Queste 
erano traduzioni-pit o mend libere delle favole greche. 11 dot-
to Gregorio Corraro, da not soprallodato , voile 'nella sua glom 
venth tentare quasi tutti i gelled di poesia , ed oltre Ia trage- 
dia.Proghe sopra accennata , 	e varie satire , 'the si ritrovano 
fra4i codici Capilupiani (a) ed altrove , 	e diversi altri poetici 
componimener; scrisse anche delle favole ; 	e nella biblioteca 

Tom. If. 	 1 1 1 	 .. r 
(a) 	V. Cat. de' c&1. Ms. della Casa eapil. ai Mant. aa me pablicato in Manto% 

va 1797. 
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Ambrosiana -si conserva un codice che n-e- contiene sessanta, 
prese in parte dalle favole aritichea  parte dlnvenzione di lui, 
come egli stesso avverte nella prefazione . Finora tutto cid che 
riguarda favole si riferiva ad .Es sdeo ed ai Greci ; 	Pedro non 
veniva mai nominato , 	e il primo'•che--c(itasse .it suo nome ," e 
desse una raccolta di favole, come prese da Esopo 1  da Pedro 
e da dIvieno 1  ma dove quasi tutte sono di Pedro , fu 'NicoM 
Peron; 1 	it 	cui 	codice ritrovasi nella R. Biblioteca di Napo= 
li (*) . Tutti questi erano del secolo XV., pia traduttori e rac. 
coglitori che autori di favole originali ; verso la meta del XVI. 
ci diede it Faerno pia favole veramente sue , pia poetiche , e 
pia eleganti , che meritarono realmente di stare , come in mol. 
te edizioni si vedono , 	in compagnia di quelle di Fedro e di 

. elvierzo. 	Anche posteriormente 	al principio del secolo XVIII. 
il Comrnire , 	e poi it Desbillons hanno coltivato con singolar 
lode questo ramo di poesia, ed, emulando Pedro nell'eleganza 
dello stile 1  rhanno forse superato talvolta nella fecondita dell' 
invenzione . 	 . 

176 
Fontaine . G1' Italiani ed altri poeti-  volgari si diedero parimente 	a 

scrivere favole nella lingua for nazionale ; 	ma fra tutti questi 
(*) 	Questo codice farnesiana, 	ora del- 	vi fosse 	un 	simil codice 	nell' Ambrosiana , 

la R. Biblioteca di Napoli , 	sembra incon- - 	o si sapesse the v' era stato al principio del 
trasrabilmente 	it 	medesimo 	che throve) it 	secolo XVIII. , gentilmenre 	mi fu risposto 
D' Orville in Italia , e ne diede notizia at 	dal sig. Abate Mattucchelli , uno de' dint- 
Burmanno , it quale distintarnenre lo descris- 	tori di quella bibliotoa , • the ne esisre , ne 
se nella prefazione alla sua edizione di Fe- 	sembra the vi sia mai esistito, dacche non 
dro 	del 	1727. ; 	lo stesso inch iostro verda- 	se ne trova facto vetun cenno nei cataloghi 
stro , 	le stesse pagine guaste 	dall' umido , 	deMss. dove neppur coinparisce it nome del 
le stesse parole smarrire , 	rutto in somma 	Perotti . 	Come quest' i I' unico che si Co- 
lo scesso • che 	it 	descritto 	dal Barmanno . 	nosca in tutta I' Europa onde giustificare it 
E' veto 	the questi non dice dove I' avesse 	, Perotti „ a torso accusard 	da. alcuni di, pla- 

	

scoperto it D'Prville ; t Apostolo Zeno nel- 	giario , 	da altri 	di falsario , 	e rettificare 

	

le Dissertationi Vossiane (a) dice d' avere 	eziandio mold versi 	e 	favole di Fedr a  si 
inteso 	in Vienna 	dallo 	stesso D' Orville , 	rende estremameste p ivole per la Argo- riwt 

	

the l'aveva rirrovaro nell'Ambrpsiana di Mi- 	Iare rarity , e pel suo merito ; ed,Jso ere- 

	

lano : ma bisogna che vi sia scam un equi- 	Auto che non sara discaro agli maid let- 

	

voco 0 difctto di memoria del D'Orville o 	tori I? averne questa notizia • 	e 

	

dello Zeno , dicendo Ambrosiana in vece di 	(a) 	Tom. I. pig. 274. 
Earnesiana; perch avendo io ricercato se 
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iiFedro e 1' Esopa moderno non e altro che it francese la 
Fontaine . Vero 6 che Voltaire ha 	trovato molte espressioni 
e molti pensieri da criticare nelle sue favole ; vero 6 che i di- 
licati Francesi vi s' imbattono spesso in difetti di lingua , 	che 
non gli possono perdonare: ma quell' aria di naturalezza e di 
verity che ha saputo egli dare ai suoi racconti ; quell'interes-
se che 'gli e riuscito di mettere nelle cose che meno ne sem-
brano capaci ; quel candore , quella semplicita e quella buona 
Tede , con cui egli ci parla , innamorano gl'intendenti lettori 3  
e for fanno dimenticare tutti i difetti , 	che una fredia critica 
potra forse non senza ragione rilevare . 	Quindi 	la stessa lun- 
ghezza , che in molte sue favole si riprende come un difetto , 
potra per avventura considerarsi come un 	pregio , 	perciocche 
la Fontaine, se 	talora 6 lungo , 	non lo e per diffbndersi 	in 
vani ornamenti e fiori 'dell' orazione , 	ma lo e solamente 	per 
P interesse che prende nelle cose di cui ragiona , e che gli fa 
mettere in opera tutta la eloquenza , erudizione , politica e fi-
losofia , per dar calore ed anima a cio che vi narra . Come i 
soggetti sono per lui si importanti , 	1' obbligano 	ad osservare 
ogni circostanza , 	e 	gli 	fanno 	nascere riflessioni , 	die 	in 	un 
freddo racconto verrebbono fuor di luogo , ma nell' energiche 
ed animate sue narrazioni. accrescono Pinteresse . In somma le 
favole del la Fontaine, comeche non deggiano dirsi libere da 
ogni diftto , possono perO riputarsi 	le piit finite e perfette di 
quante ne abbiamo finora . I Francesi non si sono contentati di 
lodare la ,Fontaine; hanno ,procurato d'imitarlo ed eziandio di 
superarlo . La Mothe 2  avendo esaminata con filosofica -severi!  
ta ola natura ed indole della favola , si mise a scrivere favole , 
nelle quali voile sfuggire i difetti in cui 	era 	caduto 	la Fon- . 
taine , ed arfortare i pregi che gli mancavano . Ma un auto-
re si spiritoso , come la Mode 1  non potea pe.ggio appigliarsi 
che gad un componimento sI poco conveniente alla vivaciti del 

1 1 1 2 
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suo spirit°. , 	ed i lampi del suo ingegno anal potevano affarsi 
alla naturalezza ed alla semplicita della favola . It Piron e pa-
recchi altri hanno voluto seguire forme del la Fontaine; ma, ' 
a. giudizio di mold critici francesi , 	nessuno 	gli & andato piit 
di appresso che le Monnier , it quale pera mi sembra ancora 
assai lontana dalla naturalezza, e dalla filosofia 	del 	suo 	degno 
esemplare • 

277 Ingiesi e Tea. Tutte le altre nazioni hanno avuti ed hanno presentemen- 
deschi . 

a78 Gar, Lessing- 
e: Gellert.. 

to i lora- autori di favole. Gl'Inglesi hanno scritto favole, nelle 
quail., come in tutti i loro componimenti , hanno anche 	cer- 
cata I' originatia . Hanno delle favole. politiche , le quill non 
respirano: che troppo ardita liberta . Hanno altresI delle favole-
morali , fra i cui scrittori si fece it Gay un nome distinto ;- e 
anche in queste, lasciando i lupi, ,gli agnelli , le volpi, ed al-
ai- animali tanto maneggiati dai poeti ; introdusse per soggetti 
Belle sue favole la Corte della morte , il. Giuocatore del. Bus- 
solotti , it Pittore , 	Pitagora ed -it Paesano , ed altri simi- 
li . Tali favole sono bensl ingegnose, ma troppo lunghe e trop-
po sottili con discorsi alle volte 'prolissi e poco opportuni 2: sen-
za -presentare 'una ben patente ed ovvia moralita , e senza l'al- 
lettamento 	tanto • conveniente 	alle favole 	della 	naturalezza 	e 
semplicita . 	Nligliore 	successo hanno 	avuto 	in questa parte i 
Tedeschi . L' .Hagedorn , it Lichtiver e varj 'alai hanno scritte 
favole, che si sono meritato l'applauso dei lorti nazionali; ma 
il Lessing e rnolto celebrate eziandio slagli strankri , e. certo 
merita lode la sua semplicita e la novita. clell'invenzione , ben-
chef io vorrei alle volte men sottili ed. acute, le sue favole, ed 
alquanto piit ornate e piii interessanti . 	Il Gellert ,  sopra tutti 
gli, altri 6 lo scrittore di favole 	del Tedeschi , 	ed 6 chiamato 
da, loro.Palemanno la Fontaine-. Ma, a dire it Vero, le. tavole ' 
del Gellert, per voler appuntNessere piir ornate che k altre 
dei suoi.nazion'ali., peccano, a mio.giudizio, in prolissita. e mi-
nutezza , atguisa che pitV mi place la semplice brevita del Les- 
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sing che gli studiati ornamenti del Gellert. La lunghezza del 
Gellert non 6 come quella di la Fontaine; per Pinteresse che 
1' autore prende nelle cose che narra , 	ma nasce dalla troppo 
minuta descrizione e dalla fredda diffusione in cose che nulls 
irnportano . Filomena canto , e spirando. 'um dolce non so che, 
le mute foglie pendevano in su le cime; it coro degli uccelli, 
obliando la cura del riposo , stava attento ad ascoltarla ; 1' au-
rora , i numi e che so io , tutto 6 chiamato dal poeta per fa, 
,re un inutile esagerazione , ed ii racconto si rende per questi 
particolareggiamenti incredibile e nojoso , non 2  come nel 	/12 
Fontaine , verisimile ed interessante . Trovind pure i. dotti te, 
deschi. grazie native e poetiche bellezze nelle favole del 	Gel- 
lert , ma non vogliano, metterlo a paragone colLimpareggiabile 
la Fontaine. 

- 	11 genio poetico MI' Italia. sembra , come diCe ii Rob-em 
ti (a) , che non molto abbia curato quest°.  placido e venusto 
genere di- poetare all' esopiana ; 	ma. it Roberti stesso ha ecci- 

279.  
Italiani... 

Rokit pi. 
tato questo genic',  poetic°, e dbpo di aver egli dato l'esempio, frat:I.  e Bo: 

piif_altri poeti italiani si sono messi 	a 	coltivare 	tal genere 	di 
poesia. Non ha volutes il. Roberti farci una imbandigione del- 
le favole 	di Esopo, 	fritte e rifritte tante volte 	dai favolistil 
ma inventandone Belle originals, ha cercato di allettare i leg-
gitori col solletico della. novia. Le favolette sono quasi tutte 
ingegnose e berg pensate-, 	e la moralita e parimente nuova, 
soda 1  giusta e spontanea, senza bisogno di sottigliezze ;. ne di 
girl .stentati per ricavarla . Cosi- avesse saputo- P autore formarsi 
un nuovo stile poetico', quale 	richiedesi per tai racconti , e l  

' lasciati.  certi leziosi- ornamenti , Vestire- quell' aria di candore , 
di natura e di verita che- produce 1' illusione-, 	non mend ne-- 
cessaria alle Bole che alle azioni teatrali ,. e che 	fa il' bello 

_ delle favole dell' Esopo francese. 	Dopo Roberti ha scritte fa, 
vole ltatiane Pignotti 1  le ' quail., scritte su un gusto, diverso da. 

(a) 	Disc: alit sue Payola . 	 , 	. 

   
  



4$4_ 	BELLE 	LETTERE 
quello di Fedro e di la Fontaine, sono pure state molto e giu- 
stamente applaudite , quantunque ad alcuni seinbrino 	di uno 
stile pia lirico che favoleresco , che troppo rostra it poeta che 
descrive 1 	e che alcune non presentino assai facile e chiara la 
morality, . 	Dopo di lui altre favole pia semplici scrisse it Ber- 
tola; altre ne ha date pia recentemente it de Rossi parimen- 
te molto stimate ; 	e l' Italia si vede- fornirsi da varie' parti di 
un genera di poesia; che poco sembrava aver 	curato finora . 

nEr La- Spagna ha avuto parimente in questi ultimi anni 	due 
Spagnuoli . poeti favolisti ," che hanno recato qualche onore 	alla loro poe-

sia . Il Sarnaniego 1  prendendo le favole di Esopo , di Fedro 
e del la Fontaine, le ha sposte non senza grazia in versi spa- 

222 
Yriarte • gnuoli . Yriarte e stato. pia originale . 	Le sue favole non sono, 

come quasi. tutte le altre 5  morali 5  ma letterarie : 	1' invenzio- 
ne 1  la condotta e la letteraria morality sono tutte di lui , 	ed 
ancora lo -stile ,e suo proprio ed originale . Le favole dell'Yriar-
re hanno incontrato l'aggradimento universale degl'intendenti;  
non solo della Spagna , ma delle altre nazioni , e appena pub- 

-blicate si sono vedute annunziate con lode in quasi tutti i pub- 
blici fogli , e tradotte tosto dai Ililicati Francesi nel loro idio- 

,ma , 	e pia recentemente in inglese dal Belfour , 	che tradusse 
altresi it suo pbema della musica. Non 	dire) che ogni favola 
dell' Yriarte sia eccellente nen' invenzione e nello stile , e al- 
cune ne trovo o alquanto sterili e fredde , o 	di una troppo 
lontana e stiracchiata morality, o contenenti espressioni e trat-
ti bassi e volgari 1  per voler essere graziosi e piacevoli. Ma ge- 
neralmente le favole 	dell' Yriarte - presentano 	nel 	loro 	genere 
assai perfetti modelli , e si dovranno forse riputare le pill finite 
di quante sono uscite alla .luce dopo le magistrali del la Fon-
taine . Chiaminsi a c.onfronto la favola •delle urea delariarte 
e quella della storia del!cappei4o del Gellert , per citaine una 
simile e di un autore it pia celebrato in questa parte , e si ve-
dri facilmente con cpanto maggior grazia e sveltezza esponga 

   
  



CAP. VI. ALTRE SORTI DI POESIA 	455 
la sua favola l'' Yriarte che it Gellert; 	e portando parimente 
alle favole di altri poeti it paragone , 	it medesimo giudizio si 
potra giustamente dare in quasi tutte a favore dello spagnuolo. 

Un altra sorta di favole si possono riputare le novelle o rac- 
conti , nei quasi, 	come nelle favole , e principe la Fontaine. 
Gellert ha voluto ottenere pienamente it nome di la Fontai- 
ne tedesco , 	ed ha scritto , come quegli , e favole e racconti , 
col pregio anche di avere meglio serbata P onesta . Cl' Inglesi 
possono in questa parte vantare it prime° almeno di antichi-
a , da the it Chaucer scrisse, gia fin dal secolo decimoquarto , 
poetic' racconti ; 	ed i racconti del Chaucer sono stati ripro- 
dotti dal Pope e da altri moderni , 	e questi e molti 	altri si 
sono dilettati di comporne 	dei nuovi . Le oscene novelle del 
Casti,. e altre simili non meritano che l'obllo . Novi non por-
remo mai fine a questo libro , se vorremo seguire minutamen-
te ()gill picciola parte della poesia . Nondimeno , prima di le- 
vare la mano da questa 	materia , 	fa d' uopo tenere breve ra. 
gionamento sopra i romanzi , senza pretendere per questo che 
deggiano essi considerarsi nel ruolo dei poemi , e lasciando ai 
critici , a cui si aspetta 2  la decisione di questa lite per not po-
co importante .  

C APITOL 0 	VII. 

0, Dei Romanzi.- 

uale sia 	stato presso i popoli orientali 	P amore del ro- 
manvi , 	e quante maniere di favolosi racconti si adoperassero 
dai medesimi , si puo vedere nell'erudito trattato di Uezio suit' 
origine dellegavole romanzesche. Noi , avendo poche notizie • 
degli aritiehi romanzi orientali ,y4(parleremo soltanto della famo- 

a sa opera Calila e Dimna dell' indiano Pilpai, detto da altri 
Bidpai 2  da not innanzi citata, e che puO chiamarsi un roman- 

t4 
Calila

q 
 e 

inua . 
Di. 
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zo , bench 	lavorato senza molta arte . Un re indiano entrato 

. in discorso con un ginnosofista , gli va domandando alcuni con-
sigli , -e questi gli risponde romanzescamente infilzando novelle 
ed apologhi, e gli apologhi stessi comunemente lunghi e corn- 
plicati pill si accostano ai romanzi 	che 	alle 	favole 	esopiane . 
Questa opera , che ci 6 stata presentata poscia come un saggio 
del sapere degl' Indiani , 	si 	crede 	cornposta anticamente dali' 
indiano Pilpai o Bidpai, onde poi nel sesto secolo, per ordi-
me di :un re di PersieCosroe, fu tradotta in persiano da un me-
dico Percoe , e quindi poscia 'recata all' arabo . Dalla versione 
arabica la prese a tradurre in greco Simeone Seto , 	com' egli 
medesimo dice alla fine dell' opera ; ed. in Ispagna,, come ab-
biam detto altrove , se ne fece pure dall' arabo una traduzio-
ne latina , it poi altra spagnuola , e dagli Arabi .per l' oriente 
e per l' occidente •si sparse in tuna l' Europa . 

Ma lasciando stare i tomanzi orientali , troppo ancora im-
perfetti e mi formati , diremo coll'lleVo , che dai Persiani e 
dagli altri Astatici 	presero i Greci 	dimoranti 	nell' Asia 	1' use 
dei romanzi ; e le favole dette poscia Milesie , perche venute 
da Mileto e dalla Jonia , .furono ricevute con 	applauso nella 
Crecia -e nell' Italia, 	ed 	allora puO *dirsi 	che nacque it vero 
Tomanzo . Questo non ebbe molto applauso nei lieti tempi del- 
la greca letteratura , e .fra .tanti greci scrittori che -si fecero il- 	' 
lustre nome nell' epica , nella drammatica , 	nella lirica , 	nella 
storia , nell'oratoria ed in ogni tnaniera di scrivere in verso ed 
in prosa , nessuno ha ottenuta pel romanzo particolare celebri- 

D84 Romauzi gre. ci, 
GI . .eintonio Diogerse e it primo che sappiarno aver dato un 
rornanzo di qualche regolarita nella sua opera intorno ai viag-
gi e agli amori di Dinia e di Dercille, di cui ci forma un 
• estratco Fazio (a), it quale crede ,che da lui pen dari o la sor-
gente i racconti strani di Luck e di Luciano, e 0-amatorj 
di jarn Rico, ,di Achille Tai© , di Eliodoro c degli altri Gre- ., . 

(e) 	Sibl. cod. CLXVI. 
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ci. Questo Antonio e posteriore ai tempi di Alessandro ; ed 
it suo romanzo , per quanto si puo conoscere dall' estratto di 
Folio, e ancora si imperfetto , pieno di stranezze e di pueri-
lita , che fa ben vedere quanto poco si fosse andato avanti in 
quel genere di scritti dai Greci , 	che 	tanto avevano illustrato 
tutti gli altri . Ai tempi di Augusto scrisse Partenio un ope- 
ra, degli afl'etti amorosi , 	la quale contiene alcune picciole no- 
vellette ; ma non 6 2 1  ne put dirsi in verun conto un roman- 
zo . 	I Sibariti 	abbracciarono 	con tanto ardore le novelle ye- 
nute dalla Joni4 , che tosto ne composero molte, le quali , pie-
ne 

 
di mollezze e di oscenita , si distinsero col nome di Favole 

sibaritiche . Ma ne pur essi 	ebbero scrittori di romanzi 	che 
acquistassero , almen nel Toro gusto, particohre celebrita . Nei 
secondo secolo della 	nostra era 	scrisse Lucio di Patrasso 	la 
famosa favola della trasformazione di 	un uomo in asino , che 
poi Luciano ridusse a maggior brevity, ed eleganza , e che l'a- 
fricano Apulefo all' incontro porta a molto maggiore ampiez-
za . Ma questa invenzione favolosa ed alcune altre , che col ti-
tolo di Storie vere ci ha lasciate Luciano , -non sono che scher- 
zi piacevoli condotti 	con 	ingegnosa 	variety, di accidenti , 	ne 
meritano it nome di rornanzo , come ora s'intende comunemen-
te . Apulejo ha ornata la finzione di Lucio coll'aggiunta di va-
rie altpe favolette per episodj che , sposte con maggiore intrec-
cio ed estensione , potrebbono chiamarsi yeti romanzi, pia giu- 
stamente che la favola 	principale . 	Nel 	medesirno secolo 	un 
Jamblico nativo' della Sidi , 	anteriore -al Ja mblico 	filosofo , 
scrisse 	un velo romanzo ,,, contenente secondo Suida in tren- 
taneve libri gli, amori di Rodane e di Sinonide. Ma di que- ' 
sta opera 	che alcuni moderni 	dicono _di aver letta , s.e di cui 
1'411gio cioila, data una parte , not non abbiamo veduto che 
1' estittrefatto 	da Foruo , 	it ((Vale parla solamente di sedici 
libri , non come Suida 	di trentanove , 	e ne loda, tanto l' ec- 

Tomo 'I, 	 171 III in 
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cellenza 	della 	composizione e l'ordine 	delle narrazioni , che 
solo lamentasi 	di 	non vedere impiegato 	it rettorico suo arti- 
fizio in piet 	nobili e degne materie . 	Eliodoro , 	dchille Ta- 
zio , Longo , Senofonte Efesio e Caritorie sono i pia stima- 
ti , 	e 	quasi 	gli unici greci , 	di 	cui 	ci siano 	rimasti 	i 	ro- 
manzi . Riguardo all'eta 	di questi sappiamo soltanto di Elio- 
doro , 	che 	fu Vescovo di Trica verso la fine del IV. secolo; 
onde it suo romanzo sara stato scritto dopo la meta 	del me- 
desimo . Degli altri non si possono formare che semplici con-
getture 1  per le quali alcuni vogliono. 4chille , Longo e Seno- 

, fonte anteriori ad,Eliodoro, altri li credono posteriori , e sem-
bra pertanto potersi tutti assai ragionevolmente riferire verso i 
medesirni tempi . 	Solo di Caritone tutti convengono che dee 
riputarsi posteriore agli altri quattro . II greco Coral, nella lun-
ga epistola ad Alessandro Basilio ossia nella prefazione greco 
volgare alla sua edizione di Eliodoro, vuole riportare Caritone 
alla fine dell' ottavo o al principio del nono secolo , 	ma non 
appoggia a ragione alcuna questa sua semplice congettura. Con 
pHt fondamento it D' Orville , editore di Caritone , 	lo 	crede 
bensi - posteriore agli altri , ma del principio del V. secolo Ca). 
Onde possiamo contare per 1' epoca 	dell' onore 	dei 	greci ro- . 
rnanzi il IV., ed it V. secolo ; 	e ci dee fare maraviglia come 
anche a quei tempi di decadimento della letteratura si•conser-
vasse presso i Greci tanto candore di stile e purita "di linguag- 

Elio
sz
do
Sg  

xe , gio . Il pitl stimato e piu famoso romanzo e quello di Eliodo- 
ro degli amori di Teagene e di Cariclea, nel- 9uale ingegno-, 
sa e ben condotta e r invenzione , e tanti accidenti di amori, 
che 	occupano dieci libri non piccioli , tolte alcune leggiem li- 
berta che ruso di quei tempi e di quei luoghi permetteva agli 
sposi , 	e che ora mal soffre la moderna ritenuttnza nelle no- 
stre contrade , tutti sono trat&ti colla decenza ed Onirt14, che 
conviene 	al 	religioso carattere 	delia 	persona 	che 	li 	strive . 

(a) ?rad. et Animadv. 1. 1. c. 1. 
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iichille Taio verso it medesimo tempo compose un altro ro- 286. 

manzo degli amori di Clitofonte e di Leucippe 5  it quale mol- hi() 
Achilie Ti. 

to e lontano dall' onesti e dalla regolata 	e 	naturale 	condotta 
degli accidenti di cluello di Eliodoro. Questi due romanzi so-
no scritti con tale nitidezza ed eleganza di stile , che fanno ben 
vedere quanto 	tenacemente -conservassero i Greci 	la 	purity 	e 
coltura del loro idioms , che si poco tempo avevano mantenu- 
to. i Romani ; 	ma 	le 	troppo lunghe 	e 	fiorite descrizioni , 	le 
frequenti metafore ed i ricercati ornamenti , che l'uno e P al-
tro vi arrecano , ma con pia parsimonia Eliodoro e con sovet-
chia, profusione .4chille Taio , mostrano parimente che it de- 
clarnatorio e sofistico liscio aveva molto danneggiata 	nei greci 
scritti la nobile semplicita . 	L' Uqio (a) antepone la 	brevity 
e semplicita di .elehille TaT,io a quella di Eliodoro; 	e il Bo. 
den nella prefazione alla sua edizione di ilehille (h) dice che 
Eliodpro e pia castigato nell' onesta dell' argomento , 	ma pitl 

hffettato nella dicitura , e superato da ilchille nel nativo lepo-
re e nella semplice diligenza . A me nondimeno -sembra al con-
trario , che Eliodoro pia onesto nella favola , sia anche pia so-
brio nella lisciatura dello stile . E cosi pure pensa it dottissimo 
Villo4on (a); e cosi ,molto pia iF greco Corai (d) 5  it quale 
dice che 4chille ipesso cerca d'imitare Eliodoro, ma poco fe-
licemente, che ama all' eccesso le descrizioni sofistiche , e che 
gli ambiziosi othamenti del suo stile pia si assomigliano ai le-
ziosi affettamenti di una cortigiana , che alla naturale bellezza, 
di .una savia matrona . II romanzo di Longo degli amori di 287 Longo. 
Dafni e di Cloe si discosta molto dagli altri .erotici , e ci Era-
sporta in un mondo nuovo ;- dalle citta , tempj e palagj discen- 
de a basse capanne , 	a selve 	ed a boschi , dai ricchi Signori , 
cortigiani e rincipi, a pastori 2  pecore e capre 2  e dai discorsi 

' ` m m m '2 1 
(a) 	Loc. cit. 	• 	 • 	(c) *Praef. ad Longi Pastor.Parisils Ma. 
(6) 	Lips. s77Ci. 	 (d) 	Loc. cit. 
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filosofici ed eruditi, a pastorali colloquj; ed e it primo roman- 
20.  pastorale da not conosciuto, e peril sembra ad alcuni , non 
so se con valevole fondamento 1 	P esemplare di tanti romanzi 
pastorali che nei passati secoli sono venuti alla luce . Della dol- 
cezza e soavita della dicitura 	di Longo ci e autorevole testi- 
monio it Mureto (a), a cui fanno eco e lo Scaligero, e Da-
niele Einslo,•ecl' eziandio it Lennep, it Runkenio ed alai mo-
derni , e sopra tutti it piit recente suo• editore Villoison (h). 
E infatti lo stile facile e chiaro , elegante ed ameno , la pro- 
prieti delle parole , 	la 	nitidezza 	dell' espressioni , 	la 	venusta 
delle .frasi , e la limpidezza e fluidity, dell' orazione , 	tuttoche 
in brevi incisi 	frequentemente ristretta , tendon° .quel roman- 
zo dolce , e soave, e degnissimo 	di esser letto , come dice it 
.Mureto. Ma nondimeno le lunghe e studiate descrizioni , le ri-
cercate sentenze ; P invenzione degli accidenti , e tutta Pordi- 
tura del romanzo fanno tropio chiaramente vedere 	it sofista , 
perche non abbia it Villoison a sdegnarsi tanto contro il Ju-
germanno, che ii primo gli appose it titolo di Sofista, con-
fermatogli poi da quasi tutti gli altri moderni . Ucio ci par- 
la di tre Senofonti dei quali altra cognizione non aveva 	che 
quella the ci da Saida. 	1.1 primo antiocheno scrisse .di amori 
col titolo di -cose babilonesi ; it second() , efesio , 	degli amori 
di //brocome e di 4n is 	ed il terzo di Cipro scrisse pure col 
titolo 	di cose ciprie , di Cinira „ di Mirra d' di Alone . Di 

Senolognte . questi tre Senofonti altro non .conosciamo che l'efesio 5  e que- 
sto Cl si 	e conservato soltanto in un 	codice fidorentino . 	Biso- 
'i,Yna che it Poliiano avesse 	avuta 	la sorte di leggere 	questo 
codice , 	perche 	lasciO citato un assai lungo passo 	di tale •ro- 
rnanzo , sebbene -  tradotto in latino , 	non nel greco originale . 
Rirnase nondimeno per alcuni secoli inedito e stlinosciuto : e 
not 	dobbiamo Oa: diligenzd Ai fiorentini Salvinie'rocchi , 
ed- allo zelo letterario dell' inglese ' Davenant 	la prima 	edizio- 

(a) 	Var. Lecrionum lib. IX. c. XVI. 	(b) 	Pracf, 
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ne di quest' elegante romanzo in. Londra nell'anno 1726. , do-
po la quale ne sono venute pia altre, ed una sopra tutte sin-
golarmente pregevole del barone Locella in Vienna nel 1796. 
E cosi godiamo presentemente del romanzo di Senofonte, it 
quale e fink() e completo in soli cinque libri , tuttoche Suida 
10 dica ridotto in dieci . Ii romanzo di Senofonte non e della' 
lunghezza di quello di Ellodoro, ne come questo abbonda di 
troppi dialoghi che trattengono it corso della narrazione : non 
e si declamatorio e affettato , come quello di Achille Tazio, 
ne ridonda come questo in fiorite descrizioni , in sentenze pe- 
.clantesche , in continue figure ed in ambiziosi ornamenti. Nien-. 
to vi ha , dice giustamente it. Locella (a) che non sia since-
ro e sano , senza arguzie , senza acutezze, senza frammischiate 
sentenziole , senza niente in somma di quella lisciatura , di cui 
tanto diletto .prendevano gli scrittori 	dei 	secoli posteriori . 	La 
fedelta di due sposi provata con varieta di strane avventure na-
turali e spontanee , e sposte con chiarezza e buon ordine som-
ministra opportuna materia ai cinque Iibri di Senofonte, che 
formano un romanzo di singolare semplicita . Alcune situazioni 
patetiche , descritte con verita e con calore , fanno desiderare 
che l'autore in vece di tanti giri e viaggi avesse presentati pia 
tratti affettuosi e passionati , 	ed avesse pia 	cercato 	di svilup- 
pare gli affetti del cuore che di accrescere la varieta e la ma-
raviglia .degli atcidenti . Nel medesimo codice fiorentino unita- 
mente ai romanzi di Longo , 	di Achille Tav'o , 	e di Seno- 
fonte si ritrovava anche quello di Caritone 	afrodisiense pari- 
mente inedito degli amori di Cherea e di Calliroe , e i pri- 
mi•lavori per 1' edizione 	di questo , 	come 	per quella di Se- 
nofonte , ci vennero dal Salvini e dal Cocchi , ma la prima 
edizione n , 	si dee ,che alla erudizione 	ed 	alla 	diligenza del 
D' Orvi e , che lo diede alla p4ubblica luce in Amsterdam nel 0 
1750. , ristampato poi con qualche miglioramento del Beck nel 

(6) 	Pxaef. 
,-, 
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1783.. Questo romanzo, benc,,he non sia del merito degli altri 
greci , 	conserva ancor -molti pregi 	di purity, 	di lingua, 	e 	di 
semplicita ed eleganza di stile per meritare 	la comune appro. 
vazione , e lo studio , e l'edizioni , l'illustrazioni , 	e le tradu- 
zioni degli eruditi. Cosi i Greci, anche in questa leggiera e po- 
co importante parte della letteratura , sono stati i maestri 	de- 
gli altri Europei , ed hanno lasciato ai moderni. scrittori alcuni 
esemplari da imitare . Nei secoli posteriori durava ancora P a- 
more dei Greci pei romanzi ; 	e not abbiamo 	dei bassi tempi 
verso it duodecimo secolo un romanzo di Eustazio 0 Euma- 
zio degli amori d' Isminia e d' Ismina ; 	ed altro di Teo doro 
Prpdromo di Dosicle e di R.odante , il quale lion voile 	scri- 
verlo in prosa , ma in versi politici . Intorno al medesimo tem-
po scrisse parimente in simili versi Niceta Eugeniano un ro-
manzo degli amori di Drosilla e Caricle , it quale, benche an. 
cora inedito , 	e pert conosciuto abbastanza pei saggi che nel- 
le sue osservazioni al romanzo di Longo ne reca il Villoison. 
Questo. stesso Villoison ci ha data recentemente notizia di un 
romanzo in simili versi di Costantino Marzasse , non. conoscin!  
to dall'Uezio , ne dal Fabrizio , e da lui ritrovato nella biblio- 
teca di san Marco di Venezia (a) . 	Questo e degli 	amori di 
elristandro e Callitea=, composto da Costantino Manasse , au- 
tore di un cronico scritto nei medesimi 	versi , 	che 	fiori 	ally 
meta del secolo duodecimo . Ma tutti questi rbmanzi sono af-
fatto incolti c scipiti 5  e fanno vedere nello stile e nell' inven-
zione la decadenza in cui erano venute le lettere , anche pres- 
s() i Greci, 	sostenitori costanti-  del .loco splendore . 

28, 
 

I. Romani non coltivarono questa sorta di ameni cativo- 
Roinanzi ca. 

vallereschi . nitnenti , perche it Satiricon di Petronio non puo dirsi vera-
mente un romanzo ; e P 4sino d'oro_ di 4pulejolk uando an- 
che si voglia contare fra i rorrianzi , e di greca invenzion'e , e . 

(a) 	Aneedota graeca e reg. Paris. a e Yen. S. Mani Bib!. teprompta etc. Venetiir 
gum MDCCLXXXI. tom. Ii. pag. 75. 
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greca 	favola, 6 detta dallo stesso /Ipulejo 1 	che 	la prese 	dai 
Greci nella sua 	dimora in Atene , e la voile poi presentare ai 

- Romani . I romanzi greci versavanointorno ad amori , cercan-
do di dilettare colla varieta .degli accidenti e coll'amenita del-
le descrizioni . Venne poi una nuova sorta .di rornanzi scono- 

'sciuti 	ai Greci , 	che si possono 	dire 	cavallereschi , nati 	pia 
dalla rozzezza 	ed ignoranza degli scrittori che dalla feconditi 
e bizzarria dei lord ingegni . 	Mancando P erudiziorie e la cri- 
tica, qualunque fatto si riceveva nella storia , e qUelli abbrac-
ciavansi con maggio-re avidita che pia avevano del maraviglioso 
e dell'incredibile . Quindi le storie in cui narransi le favole del 
re &taro , della tayola rotonda , di Prirzcisvalle e Lancellot-
to , attribuite a Telesino Hello , a Melchirzo 4valonio ed al 
monaco Gilda; quindi le storie sparse col nome di Unibaldo 
Franco , di 4ncone e 	di Salvone Forteman , e tante altre 
piene , di racconti strani ed 	assurdi . 	I critici 	pia. riserbati non 
vogliono 	attribuire 	quelle 	opere . agli 	autori 	di . cui 	portano 
it 	nome , 	e 	le 	fanno 	discendere 	a 	tempi 	assai 	pia 	vicini . 
Checche 	sia 	di tali storie 	o romanzi , the 	io certo 	non mi 
prendero la fatica di esaminare , certo egli e the-  gli Arabi , co-
me abbiamo altrove provato (a) , furono grandemente portati 
pei romanzi amorosi e pei cavallereschi, e che alla- loro venuta 
nell' Europa prese maggior ascendents nelle nostre contrade AI 
gusto dei romanzi cavallereschi , 	e non solo si mischiarono le 
favole nelle storie , ma si composero libri di pure finzioni sen- 
za.  nessun fondamento di verita . 	Tutta_ 1' Europa fu in breve 
tempo innondata di tai libri I. gli Anadigi 1  i Floriani , i Pal- 
mironi ed altri tali erano gli eroi di quell' eta , 	e gl' incante- 
simi 	gl' innamoramenti 	i duelli 	i viaggi per selve 	e 	per , 	 , 	, 

, contrade scmosciute , e mille stranezze ed assurdita empivano 
-rf 

tutte "lrpagine degli scritti 	pill' 	letti 	allora , 	ed 	occupavano is 
1' attenzione non solo del basso volgo 1  ma delle nobili perso-,, 

(a) 	Tom. I. cap. XI. 
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ire , 	con pregiudizio della storia e della geografia , 	della sans 
ragione e del buon senso . Questo depravato gusto dei romanzi 
cavallereschi seguito ancora a dominare in mezzo ai lumi del-
la col tura ed erudizione del secolo XVI. ; ed alla fine di esso 

Cervantes. it celebre don Michele Cervantes, volendo mettere riparo a tale 
disordine 5  si appiglia all' ingegnoso partito di dar fuori it gra-
ziosissimo suo romanzo di , don Chisciotte della Mancia , che 
rendeva ridicole le stravaganze e le pazzie che con tanto di- 
letto leggevansi nei romanzi cavallereschi . 	4 	fecondita 	e 	la 
leggiadria dell' immaginazione , 	la 	naturalezza 	é la veritk dei 
racconti e delle descrizioni , 	P eleganza 	ed amenita dello sti- 
le , it fino gusto e it nano giudizio del Cervantes hanno sapu- 
to formare di un ammasso di stravaganti 	pazzie 	un 	nobile e 
dilettevole libro , ch' 6 stato accolto con applauso si universa- 
le da tutte le nazioni 1 	che it don Chisciotte si vede da per 
tutto rappresentato in prosa ed in versi 5  in rami , in tayole , 
in tele , 	in arazzi e in ogni, maniera , 	diventando 	piu cono- 
sciuto un povero  gentiluomo dells Mancia impazzito colla let- ._ 
tura dei libri 	di cavalleria 2 	che i capitani 	greci 	ed i trojani 
illustri per tante battaglie , e celebrati cogl'immortali canti di 
Omero e di Virgilio . Ma dB che fa la vera lode del don Chi- 
sciotte , 	e P avere 	ottenuto 1' intento di levare dalle mani di 

%Jai i romanzi che per tanti secoli e con tanto pregiudizio del 
buon senso avevano fatte le delizie 	della magior.  parte "dell! 
Europa .  

20 Roinanzi pa. 
storali . 

'Ventre durava ancora presso 	gli oziosi 	1' amore 	dei 	ro- 
manzi cavallereschi , 	i 	dotti si dilettavano di altri pastorali e 
amorosi , the 	facevano in qualche modo rivivere it gusto. dei 
Greci . La Diana di Giorgio di Montemaggiore e stato , se-
condo it testimonio del Cervantes (a) , it priniakdi tai libri, 
ed e 'certamente it primo the' abbia otrenuta la meriittia del- 
la posterity . 	Assai piA lodevole mi sembra la Diana inhamo- 

(a) 	D. Chisciotte lib. I. cap. VI. 
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tam di Egialio Polo nell' invenzione e nello stile, 	nel verso 
e nella 	prosa , 	condotta 	con 	variety 	di 	accidenti 	naturali 	e 
spontanei , senza incantesimi e senza*stranezze 2  e scritta in isti- 
le soave , elegante e colto , 	senza sottigliezze ne affettazione , 
e solo alle volte un po' duretto per "alcune 	trasposizioni . 01- 
tre queste due Diane, erane un altra di .ellfonso Perez nativo 
di Salamanca , detta percid del Salamantino , la quale non in- 
con tro 1' approvazione dei dotti come Je altre due, 	e fu dal 
Cervantes condannata al fuoco unitarriente a tanti altri roman- 
zi cavallereschi- e pastorali . 	Quest' furono 	graditi 	dagli 	Spa- 
gnuoli quasi altreztanto che i cavallereschi, e vi trovarono mol- 
ti scrittori buoni e cattivi . 	L' erudito don Gregorio Majans 
nella vita del Cervantes ci parla dottamente di varj ' che sono 
citati dal Cervantes , e Niccolb .eintonio ,ci da con tezza di mold 
altri-; ma quei che sono stati conosciuti e applauditi . non solo 
dai nazionali , ma eziandio dagli stranieri, quei che fianno avu- 
ta maggior 	influenza 	nel 	coltivamento 	dei 	pastorali 	romanzi 
altri non so-no che it Monternaggiore ed 	it Polo. 	Lo stesso 
Cervantes scrisse in questo genere la Galdtea la, quale , 	ben- 
che non sia. del calibro del don Chisciotte , e neppure finita af-
fatto , mostra nondimeno la mano maestra dell' autore , e si 6 

, meritata in questi tempi la traduzione francese del colto ed ele-
gante Florian . Ad esempio degli Singnuoli , pia che del gre- 
co Longo, s'imiusse Onorato d'Urfe a comporre 1a sua,4strea, , 
tanto celebrata dai Francesi , ma che a me sembra troppo lun-
ga e nojosa , scritta senza interesse e senza metodo . Altri Fran- 
cesi , 	Italiani e di altre nazioni hanno impiegate- le letterarie. 
iorQ fatiche in comporre pastorali romanzi ; 	ma solamente le 
due Diane spagnuole e 1' //area francese hanno goduta la ior-
te di chianalre a se 1' attenzione della posteriti . 

'Ai romanzi pastorali 	•iicce'dettero gli eroici ; e se it buon .192 
glue() guadagno forse nelle grazie dello stile e nell'ordine e :lel- c

R
ionvwz.i crui• 

Tom. II. 	 rl /1 J1 
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la disposizione dei racconti , 	Parte peril 	della 	cornposizione 
romanzesca non pote vantare mold progressi , anzi pa dirsi 
che meglio si stava nei pastorali che negli eroici. Impercioc-
che i pastori , benche la troppa galanteria mal si confaccia cot -
la semplicita delle loro passioni , sono soggetti assai proprj per 
occuparsi in amori : ma prendere a personaggi di romanzi ga-
lanti i pia famosi eroi dell' antichia , far perdere in ispiritose 
tenerezze ed in colloquj amorosi quei capitani c quei monar- 
chi-  che produssero nil 'mondo 	le 	pia 	strepitose 	rivoluzioni , .... 
presentare in un aria mad ed effeminata cid che la storia ci 
cffre di pia virile ed troico ; questa pare una delle pia strava- 
ganti follie che possa itninaginare 	lo spirito 	umano . E 	pure 
questa follia forma per mold anni le delizie di una 	nazione', 

	

che pia di ogni altra si vanta di spirit() e di boon 	gusto , e 
si trdsfuse ampiamente in tutte le .altre contrade della colta Eu-
ropa . Frl tutti i romanzi di questo genere , the molti furono 
e composti , da scrittori allora famosi , i pia rinomati sono cer- 

99 3  
Studer ,. tamente, it Ciro e is Clelia della dotta signora Scudery, 	nei 

quail e portata al pia alto tccesso la puerilita ; c quel monar-
ca compito ed esemplare dei principi , it gran Ciro, e quegli 
crai q quelle eroine the si grandi compariscono nell'antica. sto-
ria, tutti vanno ciecamente perduti clietra alle pazzie dell'amo- 
re e della pia raffinata galanteria . 	II4a nondimeno vi e tanta 

, ricchezza d' invenzione , 	eleganza di stile , 	nobilta, di caratte- 
ri , 	elevatezza di sentimenti ; 	vi C incontrano tanti trItti dili- 
cad e fini , vi si scorge tanto spirito, tanta fantasia ed erudi- 
2ione, che fa d' uopo perdonare i difetti di quei romanzi, e 

. 	. lodare con maraviglia it superiore ingegno della.celebre autpice 
che li compose . tin altra illustre donna la contessa de la Fa- 
yette nella Principessa di Cleves e nella Zaida , 	he credesi 

'esser di lei , benche pubblicate sotto it nome del 	.i.tis., le- 
YO- questi romanzi alla vera for perfezione 5  .sosti tuendo a11' e- ., 
4-oismo chimerico ed alle incredibili avventure gil accidenti ve- 
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-risimili e 	natural' , riducendo Ia finzione alla 	pittura dei 	co- 

stumi , dei caratteri e degli 	usi 	della 	society , 	ed 	unendo 	at 
piegio dell'immaginazione quello ancora tnaggiore del sentimen-
to , non .conosciuto abbastania ne211 anteriori romanzi 2  e tut, 
to abbellendd colle grazie di un elegante e soave stile . 

Un altra sorta di romanzesca 	cornposizione repo 	press 
gli Spagnuoli ,, nella 	quale 	n-on prendonsi per soggetti azioni 
cavalleresche , 	ne eroici amori , 	ne pastorali passioni, 	ma, le 
industriose frodi e le dolose 	ed 	artifiziose 	invenzioni dei fur' 
fanti . Celebre. 6 in questa parte 	la Vita del picaro Guzman 
d' .ellfarache, scritta. in mezzo 	al letterario splendore deVse- 
colo XVI. da Mattea dleman, ii quale colla sua vivace e fer- 
tile 	fantasia seppe inventare si nuovi e curiosi accidenti, 	e 	li 
spose in si buon ordine e metodo , in 'stile si nitido 	e chia- 
ro , elegante ed ameno , the le furberie del suo GILT nano or-
frono una piacevole lettura, non priva di qualche utile insegna- . 
memo per la society, e si sono rese famose non solo agli Spa- 
gnuoli , , ma a tutte le altre 	nazioni . 	If poeta Quebedo intra 
prese un opera simile nella Vita del gran Tacagna, e Ia trat- 
to con' molta vivacity , accumulando 	graziosi e ficcanti tratti 
dell' ingegno*furbesco del suo eroe ; ma troppo segue gli equi-
voci , i falsi pensieri, le soverchie esagerazioni e parecchie scur- 
rility., 	senza•fertharsi 	nella soda piacevolezza del vero ridico- 
lo, ne giunse all'eleganza 	delld stile 	ed all'aria e .dignit4 .sto- 
rica , 	c1he seppe dare P //Zeman alle scherzevoli geste del suo 

e 
Arta* 

Couebedo d 

Guvnano . Altro romanzo o spagnuolo o francese ,- o per dir 
meglio e spagnuolo e francese , ha in qualche . modo oscurati 
questi altri romanzi per I' universale sua celebritA -. 	Ques.t'e 	it 
famoso Gil Blas, pubblicato in francese da Le Sage, ma the 
per P invy.zione della favola , 	per P orditura degli accidenti I  
per la•naturalezza e semplicitX dello 	stile, 	e 	per tutto.1' an- 
damento del romanzo, 	tanto somigliante allo spagnuolo, co. 

n n n 2 

s Le 29 Sage . 
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me differente da quello di tutti gli altri francesi , si mostra is. 
Sai chiaramente di origine spagnuola , tradotto, e forse in 'plat- 
che parte cambiato e renduto francese dal Le Sage , it 	quale 
aveva parimente tradotto 1' or nOminato Guzmano 	d'.41fara- 
che, il, Baccilliere di Salamanca, it Diablo cojuelo, ossia it 
Maya() zoppo. di Luigi VeleT de Guevara ed altri romanzi 
spagnuoli ; e vuolsi che questo ,, come anche it Sqgno politi- 
co, gli venisse consegnato da un avvocato andaluzzo , 	perche 

. lo mettesse alla lace a suo piacere in Francia , non avendo egli 
ardire .di pubblicarlo in lspagna , del cui governo si faceva in 
molti 	luoghi_ la satira . 	Il 	Voltaire dice . francamente 	che 	it 
Gil Bias, e preso intieramente dal romanzo spagnuolo La Vi-
da del escudero 'don Marcos de Obregon (a), cio vorra dire 
dal romanzo di Vincerqo Espinet intitolato Relaciones de la 
vida del escudero .Marcos de Obregon, stampato in Barcellona 
nel 1618. , e in Madrid nel 1657. Checche di cio 	sia , il Gil 
Bias ;-)tuttoche versante soltanto suite. vicende di un misero set,. 
vitorello , si ha rgiustissimamente meritati 	gli applausi 	di tutte 
le nazioni ; e 	certo la fecondita dell'invenzione , la-- varieta de- 
gli accidenti I tutti cosi ben legati e condotti con tanta spoil-
taneita , - l'evidenza delle descrizioni , la proprieta.  dei dialoghi, 
la' verita_ dei caratteri ., 	tutta in somma 	la condotta e la spo- 
sizione della favola lo rendono originale e classics da mettersi 
qOasi del pari col don Chisciotte. 	.. 

,Ma perche mai gli scrittori spagnuoli cotanto 	seri hanno 
voluto profondere le ricchezze e la nobilta della maestosa for 

• lingua nel presentare si basse e viii faccende ? Gl'inglesi, non 
meno gravi e non meno serj degli Spagnuoli , si dilettano ancor 
pia di costoro di tali bassezze, e nei drammi, nei romanzi e in -
altri s'critti di ricreamento e di piacere corrono ditro ad esse 

tg6 
Eel ding . 

N'e. col pia incredibile trasporto . It Fielding, autore moltt cele-
brato pei suoi romanzi, ha -voluto darne uno ,di questo gusto 

44) 	Sleek de Lovis XIV. 
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Pella Storia di Jonatan Wild it grande 5-  nella quale si e pre-
fisso un oggetto in apparenza pia filosofico e pia sublime,_ ma 
in realty ugualmente inutile e ozioso, pretendendo disinganna-
re con essa delle false idee , che troppo agevolmente si pren-
dono della grandezza 1  e far vedere che-molti politici e mold 
militari , i quali hanno ricevuto dal pubblico ii nome di gran-
di , non sono pia degni di quest' onore che mold viii ed ini- 
qui scellerati ridotti all' ultima infamia . 	Ma queste intenzioni 
riflesse dell' autore , queste ricercate e lontane 	morality , 	non 
bastano a dare un aria d' importanza ed a mettere un poco 
d' interesse ,nello studiato racconto di quel-bassi ed infami fat! 
ti . 	Pure un romanzo scherzevole e burlesco pue essere som-' 
mamente utile ed interessante , se sa presentare it ridicolo suo 
soggetto per un verso veramente istruttivo , quale sono in real-
ta gli stessi" suoi difetti . In ogni stato di vita, in ogni studio 
ed in ogni professione sono pia gli uomini difettosi i quali han- 
no bisogno 	di correggersi 	dei 	loro 	vizj, , 	che i buoni i quali 
aspirano',a divenire perfetti ; 	ed un opera ", 	in cui con ,amene 
invenzioni e con piacevole stile si Tacciano conoscere i difetti, 
e si dia una graziosa burla ai viziosi , sara di maggiore_ profit-
to che uno .scritto seriO , ed una dotta e bene studiata istruzio- 
!le . ROmanzi simili dovrebbono in ogni genere di professioni 
ziuscire molto utili ed istruttivi , e recare- alla societa non mi-
nore vantaggio the piacere e diletto . Il Pope ajutato dall'it-- 
butnot e tclallo Swift ne aveva abbozzato uno di un 	letterato 
pedante nella Vita di Martino Scriberio , seguendo l'esenapio 
del Cervantes nella sua storia del don Chisciotte; ma lascian-
dolo.al primo libro non fece pia the abbozzarlo , ne seppe dar- 
gli finitezza 	di disegno , 	ne 	bellezza 	di colorito , 	ne 	mostr6 
gran 	doviziat,di quella amenita e fecondita d' immaginazione 1  
di cui' tacute era ricco it suo esemplare . 

pQ7e.  

Alltri parimente hanno tentate 	altre simili invenzioni ; ma oc)3 

meglio di tutu to spagnuolo Isla in questi ultirni. tempi e eq- Isla . 
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trato nel vero gusto di simili 	romanzi 	nella 	sua celebre Si.e.--. 
ria del famoso Fra Gerundio di Campaza$, di cui abbiamo 
solo due tomi , e ne dovrebbono essere pia altri ,' nella quale 
sotto II nome del parroco Lobon si e accinto coraggiosamente 
all' ardua 	impresa 	di scacciare 	dal .  sacri pergami i predicatori 
che non sono degni di occuparli . Nessuno 	certamente potra 
negare all'Isla fecondita d'ingegno , ricchezza ed amenita d'im-
maginazione, lepidezza e piacevolezza di stile . Tanti accidenti 
si ben pensati, 	e condotti con tanta agevolezza e spontanei- 

. tA , tante pitture si me. e parlanti 1  tanti dialoghi si veri e na- 
turali , tante espressioni Si proprie ed energiche , e tanti altri 
pregi d'invenzione e di stile mostrano nell'Isla un au-tore ori-
ginale , e ci danno nella sua storia di fra Gerundio un classi-- 
co romanzo . Cosi un miglior Tondo 	di dottrina , un miglior 
fornimento della conveniente erudizione 1  una 	critics pia fins 
ed 	un gusto pia nano avessero regolata la feconda fantasia dell' 
Isla, e condotta l' elegante e graziosa sua penna : it romanzo 
di fra Gerundio sarebbe stato un opera di maggiore 	utilita e 
di pia vera istruzione , i4ed avrebbe potuto pia universalmente 
in tutti i luoghi ed in tutti i tempi farsi gustare dai colti leg-
gitori . Or nondimeno , tuttoche la cen*sura dei difetti e l'istru-
zione risguardino quasi sempre privatamente la Spagna , e sie-
no meramente locali, ne possano servire di molt() insegnamento 
e vantaggio alle altre nazioni , P Inghilterra pure e la Germa-
nia 1' hanno tradotto , e tutte le straniere nazioni rfianno ac-
colt() con approvazione e con plans° , e la Spagna gli ha fat= 
to it pia lusinghiero onore che possa, ottenere un opera 	simi. 
le , 	di dare , cioe it nome di*Gerunclio ai dispregevoli predica- 
tori , che desidera di correggere e di sbandirne mold dai pul- 
piti pel giusto titnore fcli tat nome . 	 IN ... 

v;,9  Se questi romanzi possonb giovar molto a.correggett i .di- 
-Ron-lanai mO. 
rali . fetti , altri che sono ora i pia Vpregiati , servono ad insegnaree  

la virta ; ed i romanzi dannati una volta dai semi filosofi co- 
. 	. 	 ., 
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vie una lettura molle e lasciva , sono ora diventati una scup-- 
la di onesta e di saviezza , 	e si 	possono 	riguardare come la- 
zioni della .pi4 austera e Pura morale . lo non parlero qui del 
Ciro di Senofonte , di cui tante.erudite dispute si sonO agita- 
te fra_ gli accademici di Parigi_e fra mold .altri 	lettuati .. 	per 
decidere se debba riporsi fra le storie ovver fra i romanzi ; la 
comune opinione gli ha dato it suo posto nella storia , e que-
sto 

 
ci basta• per rimetterne a quel luogo• l' esame . La lode di 

dare buoni • romanzi morali era riservata agli scrittori moder-. 
ni ; ed it primo che 1' abbia meritata , 	e stato nel suo Tele-.  

_ 

se* 
Paco it Fenelon 5  al' cui sublime talent° fortunatamente e riu- 
scito di fare di un romanzo un Jibto classic° di soda dottrina 
e di bells letteratura . Gli opportuni.insegnamenti di savia mo- 
rale e di politica , 	la vivezza e P evidenza 	Belle descrizioni , 
la purity della lingua, 	la propriety delta frase ; la 	\rola ed 
energia dell' espressione , 	e la 	nobilta , 	la 	grazia- e leggiadria 
dello stile , rendono it Telemaco le delizie dei dotti nazionali 
e lo studio degli stranieri 1  che vogliono entrare nel gusto del- 
la lingua francese ; 	e ii 	rapido corso •che questa, ha ottenuto 
presso molte nazioni , e dovuto in gran parte alle incantatrici 
attrattive di quel yap e grazioso romanzo ; ed al Medesimo 
si puo -ascrivere it genio universals che occupa tutta 1' Europa 

Penelon 

Belle rornanzesche •composizioni . Alcani •critici accusano , non 
senza qualche ragione, nel" Telemaco la diffusione e la prolis-
sita nei Nrticolareggiamenti , le avventure poco legate , le de- . 

..on . scrizit della vita campestre troppo ripetute e troppo unifor- 
mi , e potrebbono , "a mio giudizio , aggiungervi it soverchicr 
use e l'eccessiva lunghezza dei clialoghi , lo scioglimento di al-
funi intrecci poco naturale , -e la introduzione poco opportu-
na di alcuni Jeaccidenti - Ma per quanti difetti si vogliano Tin- 
tracciate 'net Telemaco , spariscono 	tutti al sentirsi la magiGa 
armonia dell' incantatore suo stile , e alla vista della sua savia 
morale c dell' amore della virtu ed onesta, 	che respira in ogni 
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pagina di quel libro ; ne si pensa in leggendolo ad osservire 
i difetti dell' opera, 	ma a lodare 	soltanto 	le 	belle doti dell' 
ingegno , deli' immaginazione e del cuore del suo autore : Ad 
imitazione del Telemaco ha voluto ai nostri di it soprallodato 
Florian comporre it suo Numa ; e benche sia rimasto troppo 
lontano dal suo esemplare , ha pur saputo introdurvi dilettevoli 

• descrizioni , 	affetti naturali , 	sentimenti veri , 	e 	tratti istrutti- 
vi , onde si e fatto lcggere con piacere dai nazionali e dai fo- 
restieri , 	ed e s tato .anche ridotto in poema 	italiano 	dal 	'lug;  
chese Boccella 5  conosciuto per altre poetiche traduzioni e per 
altri componimenti . Dal Telemaco si puo dire che comincino 
i romanzi 	ad 	essere tenuti in considerazione 	nella 	repubblica 
letteraria , 	e questa e l' epoca dell' amore delle opere roman- 
zesche che hanno poscia innondata tutta 1'Europa . Infiniti so-
no gli scrittori di ogni condizione e di ogni sesso , che si sono 
occupati 	in questo genere di componime nti ; ma pochi han- 
no potuto farsi per essi un nome distinto . 

30T II Prey& e forse 1' uomo di pia feconda immaginazione 
Prdvot . che siasi dedicato a questo ramo di bella letteratura , 	ed egli 

stesso ha,  menata una vita si piena di vicende e sl complicata 
di accidenti , 	che la sua storia 'potrebbe formare un vago ro- 
manzo . 	Il 	bollore della fantasia che lo rendeva cotanto vario 
ed incostante nella condotta della vita, 	gli faceva 	nascere in 
capo gl'intrecciati e variati piani di tanti amerli romanzi . Parti 
sono della sua feconda immaginazione it Cleveland , fi Decano 
di Killerina 1  ii Cavaliere di Grieux e le Memorie di un uo-
ino di qualita , nei quali germogliano ad ogni passo nuovi ac-
cidenti , che trattengono in dolce sospensione ranima del let-
tore , it quale , mentre crede di toccare ii fine di un raccon to, 
si trova involto 	soavemente in un altro che nonvi aspetta , e 
si. tiene sempre occupata 1' at'tenzione con 	interesse , 'n&vitl. 	e 
rnaraviglia . Ma nondimeno io non posso lodare appien4 i ro-
manzi del Prdveq : non trovo gran finezza nelle espressioni del 
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dialogo ; molte riflessioni pajono superficiali e comuni ; alcuni 
passi riescono freddi ed inopportuni ; 	varj 	accidenti 	sono di- 
staccati dal soggetto della favola , ed altri sembrano fatti nasce- 
re apposta per poterli raccontare ; 	e vedonsi da per 	tutto 	ca- 
ratteri abbozzati , ma non mai perfettamente dipinti . 

Assai pia. lodevoli sono i romanzi inglesi 	del celebre Ri- - 	302 

chardson e della quasi ugualmente lodata miss Burney . 	Che 
portento di forza di genio e di fecondita d'immaginazione non 

Richardson . 

6 quel singolare ed inarrivabile 	scrittor6 Richardson ! 	Questo 
nuovo Proteo si trasfbrma con tale verita nei sembianti di tut- 
te quelle persone i cui caratteri vuol formare nei suoi 	tre 	ro- 
manzi di Pamela, Clarice e Grandisson, che non basta, no , 
una continua riflessione per immaginarsi 	che 	le 	lettere di Pa- 
mela , di Clarice, di ,dnna, di Lovelace , di Grandisson, di 
Clementina e di 	tante 	altre persone , di sentimenti e di 	stile 
tanto i 	

9 

diverse , 	tutte 	sieno uscite dalla penna di un medesimo 
searetario . Le descrizioni sono si vive e ben colorite 	che vi b 
pare di vedere quel Solmes 1  quel Lovelace , quella Clementi- 
na, 	quei castelli , 	quelle case , 	quelle osterie 	che 	vi 	si 	vo- 
glion dipingere . I caratteri , 	le passioni , gli 	accidenti , 	tutto 
e preso di mezzo alla societa , 	tutto mostra it torso generale 
delle core che ci stanno d'intorno , tutto 6 vero e reale , nien- 
te e chimerico ed. imrnaginario , niente si 	trova che faccia ve- 
dere P autore , c l'illusione s'introduce nell'animo , per quan- 
to di studio e di riflessione si metta per iscacciarla . 	L'arte del 
dialogo e una delle 	parti che piii fanno 	stupore in quel genio 
singolare. Che gentili ed opportune proposte ! 	che vive ed acu- 
te r.epliche ! che sottili e pronte risposte ! Tutto 6 sempre 	in- 
gegnoso , sempre pulito , sempre spontaneo , sempre 	naturale . 
Queste impareggiabili doti sono comuni a tutti e tre i romanzi 
del niohardson; ma io nondimeno le riconosco tutte con par-
ticolare superiority nella divina sua Clarke . Vero 6 che in que- 

Tom. Ii. a 	 0 0 0 
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sto pia che negli altri romanzi si abbandona 	troppo 	1' autore 
al suo amore degli sminuzzarnenti 	nella relazione -del 	fatti 	e 
nel racconto de'dialoghi , e per cio, sul principio massimamen-
te, diviene un poco fastidioso e pesante ; vero e che in questo 
it libertino Lovelace ama di rivolgersi in tali bassezze, che for- 
se non saranno dispiacevoli agli orecchi inglesi , 	ma 	sono in- 
soffribili 	ai nostri ; vero 6 che alcune lettere di quel libertino 
e del suo amico Belford sono al nostro 	gusto 	nojose 	per la 
diffusione e prolissita di racconti poco importanti , 	e per le ri- 
petizioni dei medesimi sentimenti sul matrimonio, sul liberti- 
naggio e .su di simili 	oggetti ; 	ma i particolareggiamenti ed i 
minuti dettagli nelle lettere di Clarice accrescono tanto l'inte- 
resse 	dei racconti , 	die si leggono 	col maggior piacere , 	e si 
desidera di vederli ancor piii sminuzzati e distesi , non abbre-
viati e recisi ; e le lettere di Lovelace , se offendono alle vol- 
te per la sfrenata liberty 	dei sentimenti le anime oneste e gen- 
tili , 	sono Fero maravigliose e singolari nel suo stile 	di sfak 
ciato libertino e di accorto malvagio . Oltre di che, non copro-
no ogni difetto, non recano stupore, non rapiscono , non incan-
tanio quella nobile ed amabile Clarice e quella bizzarra e sem-
pre graziosa Anna Howe, che non hanno pari nella leggerez- 
za , 	nella 	fluidity , .nella 	franchezza 1 	in tutti 	i vezzi e nella 
forza insierne 	dell'eloquenza epistolare ? E poi chi pa) sottrarsi 
all' interesse che fa prendere 1' autore per le p,ersone che com- 
pariscono in 	quella si vasta e variata scena ? Bisogna tunirsi al- 
la loco conversazione , 	ed impegnarsi nei loro affari ; bisogna 
approvare c condannare ; far plauso all'uno , 	all'altro dar bia- 
simo ; amare , odiare , 	compiacersi , 	sdegnarsi e seguire l' im- . 
peto degli affetti che le azioni presentano . Chi rue) non cOrrt- 
piangere_ la divina e sventurata Clarice, 	e 	non adorare la so- 
vrumana sua virtu ? Quanto e 	cara 	ed amabile 	la savia Jollia 
della vaga e generosa .linnd Howe? 	Chi non 	sospira perche 
1.0 scellerato 	ed infame Lovelace 2  VOMiti 1' atbominevole sua 
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anima coil' atro sangue dalle ben meritate ferite , 	e seco pera 
P odiosa razza' dei libertini che e capace di cagionare tali op-
pressioni ad urea Clarice, e privare Ia terra di un si lumino-
so ornamento dell'umanita ? Una delle cose che mi recano in 
quel romanzo maggiore maraviglia , 	e• it 	vedere 	P agevolezza 
dell'autore nel` passare 	dalle buffonesche e sfrontate 	liberti, 	di 
Lovelace ai nobili e divini sentimenti di Clarice . Possibile che 
chi ha potuto guardare gli attacchi soffcrti 	da ClarLe 	in 	un 
aspetto scherzevole cogli occhi di un libertino , sappia poi ele- 
varsi alle sublimi sentenze ed alle 	mistiche 	e santissime 	rifles- 
sioni di quell' angelica donna ? 	Come mai uno stesso riennello 
basta a dipingere quei fatti con colori tan to diversi ? 	Che stra- 
no e maraviglioso scrittore e mai quello , 	die 	si 	felicemente 
si presta a stili cotanto opposti ! 	Leviamo gli 	occhi dalla Cla- 
rice del Richardson, perche non si sa mai finire di vagheggia- 
re leg  sue bellezze , 	e 'volgiamoli alla Cecilia della .sua 	nazio- 
vale la celebrata Burney, ora madama .elliblay (*), l'unica die 
possa 	fissare i nostri sguardi dopo aver contemplato it Riclinr,f- 
sop . Tre 	parimente 	sono i romanzi 	di quell' illustre 	scrittri- 
ce , l'Evelina., la Cecilia , ed ultimamente la Camilla , e ben- 
che tutti tre abbiano 	giustamente riscosse le maggiori 	lodi , e 
divisi 	sieno i sentimenti 	dei 	colti 	lettori 	sulla 	superiority 	dcl 
lord merito , particolarmente fra PEvclina e la Ccri/i r, k 	tni 
sento dolcemente 	rapito a dare 	la 	palma 	alla Cecilia , 	c( ine 
alla Clarice, con preferenza agli altri due . E chi mai pu6 le:4- 
gere quel 	romanzo senza sentirsi gonfiar it cuore , 	appannara 
gli occhi, 	e .bagnar le gote 	di calde e soavi lacrime ? 	c sel- 
za uscire di 	se 	per Ia meraviglia di quells singular donna, 	(.11,2  
nella prima sua giovinezza , 	quando non 	ancora p ,teva 	csiere 
istruita dalla sperienza del mondo , 	colla 	cola forza dill 	sLa 
imrwaginazione e penetrazione del-  suo 	ingegno 	giunsc a ordi- 

. o oeo 2 
m 

(*) 	Nena pag. 72. si a scritto per isbaglio Aubry , 

rise.;  rt,  
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nare si bet piano 	di favola , 	immagirare tanti 	nuovi acciden- 
ti , 	e condurli tutti ccn tanta naturalezza e spontaneity , muo- 
vere tanto calore di affetti , e sopra tutto formare 	tanta vatic- 
ta di 	caratteri , 	e alcuni molto difficili a concepire anche da- 
gli csservatori - pia. 	acuti , 	e 	pia. 	pratici 	della, 	society , 	e 	tutti 
dipingerli con si vivi e veri-colori ? 	Ccrto i romanzi della Bur- 
ney , 	sono gli unici 	che 	possano 	ardire 	di porsi 	a 	fianco di 
quelli del Richardson, e la sovranita in questo genere di ero- 
tiche favole tutta rimane 	agl'ingegni britannici . 

304 	La Giulia o novella Eloisa del Rousseau, benche 	appar- 
Rousseau . 	tenga a questa 	clasSe di erotici romanzi , 	e 	pero 	di un gusto 

molto diverso, e tutto proprio di quell'autore. Veramente con-
frontando it romanzo del Rousseau con quelli del Richardson, 
mi sembra 	di vedere 	che 	i 	due amabili caratteri 	di Giulia e_ 
di Chiara sono due copie di Clarice e di 4nna ; che l'a mor-
te di Giulia e dipinta secondo it disegno di quella di Clqrice, 
benche 	con notabile differenza nel colorito ; che it Grandisson 
ha fatto nascere 	in qualche 	modo 	it milord Bornstorn 	ed 	it 
Wolmar ; e che in somma r originate Rousseau non ha sde-
gnato di _tener dietro alle orme del Richardson . Ma quanta di- 
versita non passa fra 	1' incantatrice fluidity dello 	stile del Ri- 
chardson e it vivo fuoco di quello del Roussead! fra i teneri 
e dolci pianti 	di Clarice e della sua arnica 	sopra 	la violenza 
dei parenti per costringerla a un antipatico Matrimonio 1  e le .3 
giuste e non comuni riflessioni di Giulia per secondare la vo- 
lonta de'suoi genitori net matrimonio , ad onta di una contraria 
inclinazione del proprio genio! fra la varied, degli accidenti oc-
corsi a Grandisson e l'equabile condotta di 1/1/oIrnar! In sorAma 
it romanzo .del Rousseau, tanto nel piano della favola e nella 
invenzione delle avventure, quanto nella formaziono dei caratte-
ri, nella condotta delle passioni, nella espressione dei sentithenti 
e nello stile principalnynte, si puo dire tutto contrario , 	e fat- 
to 

 
piain opposizio ne die ad imitazione di quelli del Richard- 

.- > 	 , 	, 
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son, e riesce -un romanzo nuovo ed originale . La Giulia 	del 
Rousseau non e , come gli altri romanzi , un opera solamente 
d'immaginazione e di sentimento ; e un libro pieno d'idee sin- 
golari e paradosse , e di cbgnizioni utili ed importanti , 	6 un 
libro di Roussoviana filosofia . 	La maniera di leggere i libri, 
i pregiudizj 	sopra la disuguaglianza delle condizioni 1 	i dovuti 
riguardi al 	paterno volere nella scelta del matrirrionio ,- it duel- 
lo, 	it suicidio , 	l' adulterio e mille altri simili punti vengono 
trattati con una sottigliezza 	ed 	una 	forza 	di raziocinio , 	che 
nessuno mai si sarebbe 	aspettata in un romanzo . 	La si vedo- 
no i costumi di varie nazioni , si prendono notizie del 	teatro 
francese , della musica e di altre .cose amene e curiose , si da. 
un piano di domestica economia , si abbozza un sistema della 
prima educazione fanciullesca , 	e 	viene pur troppo introdotta 
fino la religione e la teologia . Non che io voglia lodare tutte 
le 	opinioni 	delrautore sopra questi punti important', ne pensi 
di approvare la sua dottrina economica, 	morale 	e teologica , 
che conosco bene le inescusabili follie , 	dove P ha precipitato 
it suo, amore della novita ; non ch'io creda sempre opportune 
e introdotte a tempo le sue dissertazioni, che spesso le trovo 
anzi fuori di h:logo , e vengono a rairreddare l'affetto , it qua- 

._ le interessa pia i lettori sensibili 	che non fanno le filosofiche , 
-4.discussioni ; 	ma osservo soltanto , 	che una tale varieta di ye- 
dute dee rendere piCt vago ed ameno 	quel 	delizioso 	tratteni- 
mento ,r,  e che tante cognizidni di morale e di letteratura, spar-
se qua e la da per tutto, traggono dolcemente 1-animo delet- 
tori ad innoltrarsi vie pia con piacere 	nella lettura di quel ro- 
manzo . 	Lo stile e 	talmente 	pieno 	di entusiasmo , 	che sem- 
bra alle volte andare troppo alto, ed oltrepassare i termini di 
una convenLente sublimita, dando nell' enfafico ed ampolloso, 
pretder.do metafore ed allusioni troppo lontane , ed appiglian- 
dosi "a concetti 	intricati e contorti , 	a 	pensieri 	troppo 	erti 	e 
.sottili . Ma l' ajore fin da principio mette un tale ardore nell! 

   
  



473 	 BELLE 	LETTERE 
atretto $ 	che sembra necessario lo sfogo 	in 	quell' enfatico 	sti- 
le ; la vamps della passione ascende al cervello , e produce it 
delirio, che prorompe naturalmente in quelle esagerate e fan- 
tastiche espressioni , 	c 	segue 	senza 	ritegno 	idee , 	immagini , 
concerti e pensicri , come gli si prescntano avanti , 	senza po- 
tern moderar col regolato giudizio : 1' animo del lettore parte-
cipa di qua fuoco 1  e cerca ei medesimo quell' ardore di sen- 
timenti , quella rapiditA 	di 	pensieri e quell'arditezza di espres- 
sioni , c si ofTende dell' autore , se talora discende ad uno sti-
le pill piano, e prende un tuono pih basso e naturale . Io pc. 
ro avrci voluto che it Rousseau non avesse preso it volo si al- 
to , o l' avessc sostcnuto pih dcgnamente . 	Egli non sa trovare 
espressioni nuove c piit forti per ispicgare i nuovi ardori della 
passione ; c puck) alcunc lettere non fanno che rivolgersi in- 
torno alle rose gil dette , 	e replicate le stesse espressioni am°. 
rose e le stessc 	moralitA : la sua immaginazione non gli sa pre- 
sentare nci piccioli accidenti domestici nuova 	materia per oc- 
curare P attcnzione dci due amanti 	ed eccitare 	nuovi 	affetti . 
Lin amor sl furioso non soffre 	le 	fredde 	quistioni 	filosofiche , 
nO le minute e gaje,descrizioni dci 	paesi , Ile 	altro che• le es- 
pressioni del suo ardore ; 	e se talora viene a toccare tai pun- 
ti, cio 6 soltanto per suo sfogo : 	poche riflessioni 	forti 	e vi-, 
brats sono tutta la logica della passione : le ragioni posatamen.  - 
tc esaminate , gli argomenti 	bilanciati , le sobtili ed 	esatte di- 
scussioni mostrano pia it prurito di filosofare dell'autare , 	chc 
1' affetto delle persone che scrivono quelle lettere . E questo 6 
un difetto del romanzo del Rousseau, 	che 	motto 	diminuisce 
i suoi pregi . 	L'illusione non puo durare per lunga pezzl: 	le 
lettere 	fanno 	facilmente 	vedere 	che 	non 	sono di un amante 
furioso rilegato per forza ; 	non di una figliuola tpera e doci- 
le presa di amore che non le conviene ; 	non 	di 	due 	agianti 
slontanati 1  non di due amici presenti , 	non di due cugihe di- 
moranti in un medesimo paese 1 	e 	che 	si 	vEdono tuttt 1 dl; 
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non prcsentano quelle particolari 	espressioni che sono 	proprie 
del le circostanze in 	cui si ritrovano , non producono P illusio- 
ne 	tanto nccessaria in simili opere . Ma dove pill mancante tro- 
vo it Rousseau e nclla formazione dei carattcri dei suoi 	per- 
sonaggi . 	Giulia, 	la sua croina , la santa e divina Giulia, 	la 
solenne 	predicatrice , 	la 	norma ed it =dello di ogni virtu , 
e una donzella si poco riserbata , 	che 	da se stessa spontanea- 
mente invita it suo amante 	a prender seco lc pill avanzatc li- 
cenze , 	e 	cerca studiatamentc e con 	riflessione lc vie di 	otte- 
nere i disonesti suoi 	fini . 	II giovinc maestro, 	piano 	di tanta 
onoratezza e virtu, 	non contento 	di avere violata 	P ospitaliti 
e sedotta 1' amata Giulia , 	vivc 	poi 	si liberamente in Parigi , 
clic si 	trova 	nci luoghi di dissolutezza c 	d' infamia . 	ll'ohnar 
il prudente marito , 	non 	put') 	in 	verun 	conto 	scusare 	it 	te- 
merario 	passo 	di 	chiamare 	in 	casa sua 	l' amante 	della 	sua 
sposa , che ben ci sapeva essere da lei troppo tencramente cor- 
risposto ; e non contento di quest° , di 	portarc 	la sua impru- 
dcnza 	fino a lasciarli soli per multi giorni contro le iterate sup- 
pliche cklla moglic , ed abbandonare i due giovani all'indiscrc- 
tezza siell' amore, messa alla prova 	da chi doveva rafTrenarla . 
E poi perche proporci ad escmpio di prudenza , saviczza , ono-
ratezza, probita, mitezza , e di ogni virtu un uotno scnza reli- 
rune 'i 	Qucsti 	cd 	alai diretti del romanzo del Rousseau mi 
1cvano it lascino, dell' incantatriec sua eloquenza, 	c me 	h) la- 
sciano cansiderare come intcriorc a quclli dcl Iii .h.r,i'scal, Inn- 
die sia. Punic°, fuori dcringlcsi &ILL Mirneir, the possa cn- 
trare con essi in 	para3one . 	Ri -' qr. 't( n prende un 	piano scni- 
plice , 	e 	to sa vcstire con 	talc 	varictl, 	the rcca scirrro stu- 
pore it vedere come da un soz.letto tanto ristrca) poya rica-
vare si copiosa materia da riemrire Iurghi v, lani scnza kw-. romp re per un solo istante it ti'o dJ 	u ) ar.p.-nerto . 	1: 	a- 
seal 

	

	prende un riano vastissim, 1  c ccrza il wtrre di crnar') a 
t 

traftati varj 	su at.,:ri punti , the n rl f 1  %A.: J J'rct:a an.: 1..u- 

   
  



410 	BELLE LETTERE 
sunto ; 	ma sono recati per dare a tutta P opera rnaggior va- 
ghezza e varied . I romanzi del Richardson si possono dire ri-
stretti alla semplicita dei poemi drammatici ; quello del Rous-
seau distende pia liberamente i suoi voli , ed ha pia somiglian-
za colrepico . runo e l'altro sono degni delle maggiori corn-
mendazioni dei letterati per la loro immaginazione ed eloquen-
za; ma se dovrA conferirsi ad uno singolarmente it principato 
in questa provincia poetica, io armerd di cera le orecchie per 
non 	essere 	rapito • dall' incantatrice 	eloquenza 	del 	Rousseau , 
ma portero la corona sul capo del Richardson . 	I suoi carat- 
teri sono migliori e pia esattamente dipinti ; la sua morale pia 
giusta e pia Pura, 	e ridotta ad azione , 	non riportata 	in di- 
scorsi ; 	la 	storica 	sua 	invenzione 	segue 	pia 	gradatamente 	it 
corso 	della natura , 	e meglio fa nascere l' illusione tanto pre- 
giata in tali componimenti : it calore stesso dell'eloquenza mi 
sembra pia. sano e vitale nel 	Richardson, mentre 	nel Rous- , seau 

 
seau pud parere un ardore febbrile che talora produce i t va- 
neggiamento e it delirio , 	ed io mostrer6 forse 	un gusto ran- 
cido ed antiquato , ma dirO pure che leggo con pia pi_.a\

cere i 
romanzi del Richardson che quello del Rousseau. Ma ,a. dire 
ii vero, questi ed altri simili romanzi quanto pia sono dilette-
voli a leggersi , e pia mostrano sentimento ed eloquenza negli 
scrittori 1  altrettanto 	si rendono pericolosi ai lettori , 	massim-4-; 
mente alla gioventa . 	Per quanto sembrino 	dj avere , 	e forse 
abbiano per oggetto it purgar P animo dalle 	viziose 	rassioni , 
e ispirargli l'onesta , impegnandolo per() dietro a fatti fantasti- 
ci , e virtu immaginarie e chimeriche , 	non fanno che esaltare 
le fantasie , accecare le menti , e corrompere i cuori , e gl" in-
cauti lettori mentre hanno in vista un ideale e fittizia onesta, 
si trovano insensibilmente condotti a rei appetiti , 	e seduttrici 
passioni , 	e beono dolcemente it veleno donde siI  lusingazano 
di ricavarne P antidoto . 
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Il dominio dei romanzi prende tutto di maggior estensio- R sos ornanz i di, 

ne , ed or sembra che ogni cosa si voglia ridurre a romanzo . tlascaLici  • 
II Rousseau, dopo tanti 	altri sistemi di educazione di che so- 
no piene le biblioteche , voile darne a suo modo un altro , e 
ce lo presenta nel romanzo del suo Emilio, 	ch' egli propone 
al pubblico come perfetto esemplare der educazione . Ma , a di-
re it vero , ne it piano di educazione contiene cosa veramente 
istruttiva , 	che 	presa 	non sia dal FenPlon, dal Lo,:ke , 	o da, 
altri scrittori , e • cio che 6 realmente suo riesce impraticabile, 
stravagante e bizzarro ; ne it piano della favola , 	ne 	la scam 
varieta degli 	accidenti , 	ne P intreccio dell' azione , ne 	i carat- 
teri , ne alcuna parte romanzesca non possono meri tare a quell' 
opera it titolo di romanzo . La famosa Geniis ci ha dato anch' 
essa nel suo widela e Teodoro 	un 	trattato 	di educazione 	dei 
privati e dei principi 1  dei fanciulli 	e delle 	fanciulle , 	introdu- 
cendon  con arte 1' istruzione anche per 	la condotta 	delle 	gio- 
vani spose e di tutte le donne , 	e 	dei padri eziandio e delle 
madri ; 	di tutto questo fbrmando un romanzo , che procura di 
rendere/ vago ed ameno colla variety dei fatti e con alcuni epi-
soclj . Ma quantunque l' ingegnosa autrice cerchi di variare de- 
stramente it suo soggetto , 	e di schivare it tedio di una secca 

Rolsetai . 

Gen, 

,istruzione , 	in 	leggendo peril quella sua opera si sente 	qua e 
la dell'annojamento , e si scorrono le pagine per cercare qual-
che interesse . Sa it cuore non prende impegno , se non si lem- 
ma la 	fantasia, i lumi che pud ricevere la ragione non basta- 
no a 	rendere dilettevole ed interessante un 	romanzo . 	Tale 	6 
1-  Eusebio del illontengon, romanzo spagnuolo in IV. volurni, 
somtnamente 	applaudito nella Spagna e nell'America ; tradotto 
anche 	in italiano , e poi compendiato in due piccioli tomb , e 
poco accortajnente , a mio giudizio, cambiato dall' abbreviatore 
neglk ultimi capi . Questo romanzo interessa fin dal principio , 

Al on Mon . 

, e cbiduce 1' allievo Euseldo per si yank 	e strane avventure , _.....  
Tom. II. 	 P P P 
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delle .quali 	forma altrettante 	lezioni di morale, 	che 	si 	tiene 
sempre sospeso 1' animo del lettore , 	viva 1' attenzione , 	e in- 
teressato it ewe, e pia profbndamente s' imprime la dottrina 
che si vuole ispirare ; 	la 	quale 	per 	altro 	avrei desiderata nel 
principio dell' educazione pia istruttiva per 	le 	presenti 	circo- 
stanze della society , 	e generalmente pia religiosa ; 	.e 	si nella 
felicity dell'applicazione delle lezioni , 	che 	nell'invenzione del- 
la favola , 	nella 	condotta degli 	accidenti , 	nell' evidenza delle 
descrizioni , nella verita 	dei dialoghi , e nelle altre parti d'elo- 
quenza rotnanzesca presenta ,quei . pregi , ,che sembra deggiano 
.ricercarsi in •queste •sorti di romanzi didascalici . 

G09 Non seppe far cosi it Marmontel, quando ci voile dare 
Marmulltel . 

--un opera politica e morale nel suo romanzo di Belisario . Poi- 
•che 	lasciando da ,parte 	l'istruzione di scarsissima 	utilita , 	talor 
anche di nocumento , -e sempre poco felicemente tsposta , .dov'e 
1' invenzione ?.dove la variety di 	accidenti ? 	dove .1' interesse ? 
dove parte alcuna del gusto romanzesco? Ne miglior luogo me-
ritano fra i romanzi i suoi Incas , dove ne storico , ne roman-
ziere , ne moralista puo dirsi lo scrittore . Ne riporsi clovra in 
quella classe it Socrate moderno dell' Hiri;el, 	di cui P autore 
non voile fare un romanzo, ma solo, un trattato di agricoltu-
ra , ed un giusto elogio di Giacomo Gouyer , nativo di Wel,  
mesteweil , proposto .dall'Hirzel come un vero modello di agr
coltori . Chi mai -avrebbe pensato che siungeze a tanto l'amo-
re dei romanzi da farne use fino nelle opere di divozione ? E 

Al9aIrin .. 

.si , pia che 	it Belisario, 	ed altre celebrate opere filosofiche , 
hanno dell' aria romanzesca , e sono in questo genere di buon 
gusto la IViarchesa de los Valientes , la Perfetta Religiosa, 
-ed altri romanzi spirituali del Marin, 	dove il religioso auto- 
-re non cer0 di trattenere gli ozj dei letterati , 	ma di porge- 
-re istruzione e giovamento alle -persone 	divote . 	L' amor 	dei 

VcaTailre . romanzi filosofici ha condotta la penna del Voltaire .a fate 	el 
.suo Candido una frivola confutazione dell' ottimismo 2  e d11'' 
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Ingenuo e di altri romanzetti , opuscoli che alcuni vanamente 
credono potere chiamar filosofici . Amino pure gli adoratori del 
Voltaire ra pretesa lepidezza 1  che vogliono vantare in tali ope- 
rette ; not 	non sappiamo trovare molto piacere in quelle mal 

• preparate avventure , in quei tratti satirici fuori di luogo, 	in 
quella tediosa 	ripetizione 	di espressioni 	filosofiche , 	in 	quelle 
scipite riflessioni , e in quelle poco dilicate buffonerie . Noi gu- 
stiamo nelle opere 	di Voltaire molti sali graziosi e fini 2 	ma 
non li troviamo tutti di uno stesso sapore a e 

&Innis irzurbanum lepido seponere clictum. 

Molte donne altresi srsono esercitate in questo genere di ro-
manzi; e la Princesse de Beaumont, pia conosciuta pei suoi 
Magazzini, di cui abbiamo la Novella Clarice, it Lucilio, Lu-
cia ed Emeranza, ed altri romanzi, ci diede le stimate Let-
tere di Madczma di Montier , che suppliscono la mancanza di 
accidenti e d'intreccio romanzesco colla saviezza dei sentimen-
ti ; e ,It' Elie de Beaumont compose le Lettere del Marchese 
de Roselle, utile e savio romanzo , scritto con interesse e ca-
lore , e con purity ed eleganza di stile ; e moltissime altre don- 

...,e hanno impiegato la vivacity-  della 	loro immaginazione e la 
tenerezza del cuore nello scrivere romanzeschi componimenti . 

. 	 - 
Sribimus indocti doctique poemata passim; 

• 
ed uomini e donne, 	ed ogni misero saccentello , tutti si cre- 
don,  capaci di scrivere romanzi , 	che 	debbano 	recar qualche 
utile 	all' umanita.  

Oltre tanti romanzi erotici 	cavallereschi 	pastorali 	di- , 	 , 	, sn 

daspalici e di tante altre sorti , 	una 	nuova 	classe 	di 	romanzi 
abfdaino veduto nascere d levarsi ai nostri di a grande onore, , 

Rolnanzi 
nci • 

sto. 

P P P 2 
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che fingendo un fatto antico , e accomodandolo esattamente al-
la verity dei luoghi e tempi , degllusi e costumi , delle per. 
sone , e di tutte le circostanze che ci presenta la storia , pos- 
sono con ragione chiamarsi storici . 	Tali sono le Lettere ate- 
Biesi , ossia la. CorrispondeRa epistolare di un agente del Re 

in gleV8a ut ori di Persia res.idente in 4tene durante la guerra del Pelopon- 
&tie. lettere 
ateniesi . neso , che inventarono altuni giovani inglesi , studenti contem- 

poraneamente 	nell' university 	di Cambridge negli anni 1739. , 
e 1740., per fortnare piii giusta e chiara idea, e piii profon-
damente stampare nella for mente la memoria di cio che col- 
la lettura degli 	antichi e collo studio della storia avevano im- 
parato (*) . Quest' agente del re di Persia , ch' essi chiamano 
Cleandro , 	strive a diversi persiani non solo degli affari della 
guerra , 	ma del govern° , 	delle 	forze , 	della 	religione , 	delle 
scienze , delle arti , del teatro , dei giuochi , di Pericle, Cleo-
ne , Tucidide , Socrate , Euripide , ,dristofane , e di altri , i 
pill celebri personaggi della Grecia , 	e di tutto do in somma, 
che puo far conoscere Atene , 	e gli altri stati greci nell" Eu- 
Topa e nell' Asia . E come Cleandro riceveva pariment'e'' lettere 
dei suoi 	amid , 	che 	gli davano 	conto delle cose della ,Persia 
t dell'Egitto , cosi quella corrispondenza forma un vasto e lu- 
aninoso 	quadro non solo di Atene , 	e della Grecia , 	ma del):!. 
Egitto eziandio e della Persia, e di tutto do che d'interessan- 
te riporta 	la storia antica . La Modestia dei glovani autori for 
non permise di dare 	pubblicita a questa lodevole produzione 
dei loro studj ; e per cio volendola comunicare ad alcuni ami-
ci coll'ordine stretto di conservarne it secreto , la fecero stam-
pare nel 1741. e 1743. , ma' tirandone solamente quelle copie 
the bastassero—a soddisfare a questo_ loro intent°. 	E quantun-.  

(*) 	11 name di essi viene indicato afla 	sono 	Filippo 	Yorke 	conte 	d' Hardivrctice , 
fine di ogni lettera 	colt' iniziale , e nell'e. 	Carlo suo fratello diventato poi,  Gran kan- 

	

dizione magnifica di Londra del 1798. sono 	adhere , dottore LioolN e vat] altri. 
spiegati i noini 	significati pen le lniziali . A 
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.que nel 1781. se ne facesst altra stampa in Londra, ed altra poi 

.in Dublino , 	nondimeno per varj accidenti quest' opera , 	che 
meritiva certamente la pubblica luce , rimase , si pud dire, in 
.una perfetta oscurita . Intanto it celebre Barthelemy, fino dall' 	Bart131:1!my. 
anno 1757. aveva intrapreso -un lavoro 	affatto 	simile a questo 
nel lodatissimo suo Viaggio nella Grecia del giovane linacar-
si, che pubblicO nel 1788. ; e quando nell'anno seguente Mi- 
lord Dover gli =ride) in dono le lettere ateniesi , 	egli aper- 
tamente rispose di non, averne mai inteso parlare , se non do- 
pe) stampato 	it suo Viaggio, 	e che se 	prima 	avesse 	veduta 
quell' opera , o non avrebbe intrapresala sua , o avrebbe cer- 
cato di profittare di si bel modello . 	Buon per not , 	che cost 
abbiamo due opere eccellenti , che quantunque nel fondo del- 
la materia , 	e 	in 	quasi 	tutti 	gli 	articoli sieno affatto simili , 
amendue riescono nuove ed originali . Le lettere ateniesi yen.• 
gonoc. da mani diverse 1, saltano da una in altra materia confor- 

. 	me alle persone che .scrivono ; o quelle a cui esse sono diret-
le , incominciano un punto e l'interrompono , rimettendolo al 
altra l'ettera , che non viene se non dopo alcune altre che ver-
sano su altri argomenti , sono 'in somma una raccolta di letter 
re sull' Egitto , 	sulla Persia-, 	e 	pia particolarmente 	sulla Gre- 

, ,,ia,..tutte istruttive 	ed interessanti , 	non 	un 	corpo 	di dottri- 
, - na , o un opera ben ordinata e compiuta . Il Viaggio P.1113- 

,carsi e una produzione di un uomo grande , lavorata , ripuli-
ta •e -mwaturata per trenta anni , ornata del fiori di un bello sri- 
rito, ed arricchita della pia copiosa e scelta erudizione , 	rica- 
Nka dagli antichi greci e latini , e dai moderni lilologi , 	geo• 
grafi ed antiquarj . 	Non poteva it Barthedri I, y scegliere eroca 
piA luminosa per far ben vedere al. suo 	Scita tutto lo splendo- 
re della Grecia , 	che quella da lui press delta metA del IV. s:- 
.colp avanti 	P era cristiana , tempo 	it 	pia 	flori,14) per 	Ic SCICa- 
zel'e m le arti , e tempo delle rivoluzioni politiehe , the C-3- 
Varono la faccia della Grecia e 1  si pub dire , di 	tutta liAri.l. 

   
  



486 	BELLE LETTERE 
Una breve storia della Grecia nei secoli precedenti serve d'in- 
troduzione 	alla relazione del viaggio 	che it giovine ,elnacarsi 
voile fare per tutta la Grecia, benche pits stabilmente ferman- 
dosi in Atene : 	e 	it viaggio , piit che una scoria , ci presenta 
vivatnente in movimento e in azione i Greci e Ia Grecia, c'in- 
troduce in minuti dettagli , 	in piccioli aneddoti , 	in familiari 
discorsi , 	e 	in mille osservazioni fisiche , 	letterarie 	e 	morali , 
che poco sarebbono convenute alla storia ; 	le descrizioni geo- 
grafiche ) 	le discussioni cronologiche e 	critiche , 	e 	perfino 	le 
tradizioni popolari , che ancor quando sono favolose , 	servono 
a qualche rischiarimento della storica verita , 	tutto in somma 
vi ha luogo ) e vi si presenta piii ugevolmente ; e it 	T7iaggia 
d' ,elnacarsi ci fa meglio conoscere Ia Grecia , e ci forma una 
piii viva e animata imrnagine 	di quella famosa nazione 	e 	dei 
suoi uomini grandi , 	che 	non 	tante storie 	della Grecia 	che 
seguitano ogni di a venire alla luce . E' un bel piacere nivigar 
per quei mars fra i discorsi dei marinari greci e dei passeggie- 
ri , 	smontare 	in 	quelle isole , 	scorrere quelle provincie tanto 
famose, passeggiare per l'Accademia , pel Liceo , pel Gilmasio, 
per le Palestre , conversare con Epaminonda , Senofonte, Pia-
tone , ../Iristotele , Isocrate, Demostene, e tanti grandi uonai- 
ni , 	i cui nomi siamo solid fino dall' infanzia a proferire 	cov. 
venerazione , contemplare i.tempj , gli edifizj , le 	pitture 5 	le 
statue , e 	tanti miracoli delle belle arti , entrain' nelle case , 	go- 
dere le tavole , le feste, i giuochi, i divertimenti privati e pub- 
blici , informarsi del govern° , 	della milizia , 	della 	religione , 
dei costumi , e in somma soggiornare in quelle incantatrici con- - 
trade e vivere con quei genj felici , 	maestri , 	per 	cosi 	dire , 
del genere umano 1  e cid senza it timore di abbagliarsi col fal-
so luccicore di un romanzesco ritratto , ma colla aicurezza di 
vedere ogni cosa al 'pi° lume della storica verita . 	Questy e 
it gran merito di quel romanzo . II viaggio nella Grecia del 
giovine /Inacarsi non e che una favola ; ma se egli realmente 
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1' avesse Etto , 	.avrebbe certarnente 	trovati .quei luoghi , quelle 
persone , quei ,costumi , quegli avvenimenti ., 	che or vengon da 
lui 	cicscritti ; 	e Facia 1" opera si fa leggere col solletico di un 

,dilettevole romanzo , .e coll'istruzione di una verace storia. Su 
un gusto simile , 	e con maggiore varietA , 	e diletto nelle av- 
venture romanzesche , ma con minore esattezza nella verita geo- 
grafica e storica e mitologica , 	e pen!) senza tanta utilita , pro- 
dusse quasi contemporaneamente in lingua spagnuola it sopral-
lodato Montengon it suo Antenore , e conducendolo per molti 
viaggi e curiosi accidenti 	in Italia , 	lo 	fa 	fermare nell' antica 

fi,/ om
3T
en

c 
 .,, or. . 

Venezia, e fondare Padova .e Venezia, 	c dare in qualche mo- 
do principio a quei floridi stati . Un altro .4ntenore pure, os-
sia Viaggi di ..elntenore in Grecia ed in /Isla pubblico di poi 
it Lantier , fingendolo ritrovato fra i papiri greci di Ercolano, 
e da lui tradotto in francese . 	Non so se it dotto ed elegante 
Wieland abbia voluto dare romanzi simili nei ,molti che ne ha 
scritti 	su 	antichi 	.personaggi . 11 	Wieland e riputato 	it 	genio 
pia fecondo 1  pia ameno e pia grazioso dell".alemanna poesia . 

'w cline. 

Egli ha composti poemi epici 5  eroico-comici , comici , .e dida- 
scalici , 	epistole poetiche , inni , ,odi sacre ed eroiche , 	elegie, 
canzonette , -composizioni teatrali , e infinito numero di roman- 

.„,z! , 	di novelle , 	e di opuscoli diversi in verso ed in prosa , •e 
in tutti si e fatto vedere .un 4ottile filosofo , 	un 	uomo ,erudi- 
to , un bello spirito, un elegante e grazioso scritrore ; e la pu- 
rita e pl-oprieta delle parole, 	la coltura e chiarezza 	della di- 
zione 1 	la leggiadria e vaghezza dello stile, I' acutezza e novii 
to dei pensieri , e la grazia /lel presentarli , la finezza delle os- 
ser'azioni , 	la dilicatezza dei 	concerti , 	la varieta delle cogni- 
zioni , 	e 	molte 	altre belle doti dei suoi scritti gli hanno me- 
ritato l' amjnirazione , 	lo stupore , 	it trasporto e 1' entusiasmo 
dei rsuoi nazionali , rs  gli elogi ed applausi , 	e molte traduzio- 
ni ;degli stranieri . Ma 	venendo distintamente ai romanzi , che _  
inoltissin-ii ne ha scritti e di varie sorti , lasciando da parte gli • 
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altri , sembra che l' dgatone, 1' 4ristippo e qualch' altro sie- 
no stati particolarmente composti con 	queste 	mire , 	cio6 	di 
darci un idea degli usi e costumi , dei caratteri , 	e della filo- 
sofia dei Greci . Ma la,  sua mente sottile e Tina nell'osservare , 
non 6 ugualmente feconda nell' inventare piani , accidenti , in-
trecci e bellezze romanzesch,e , ed egli troppo s'immerge in im- 
magini voluttuose , 	che non sa lasciar dalle mani , 	troppo 	si 
perde in filosofismi spesso agguindolati e soverchiamente sotti- 

- li , 	e troppo indifferente , 	e.  talor anche sprezzatore 	si mostra 
della religions , per poter piacere ai savj 	critici , che cercano 
col diletto la utility . Le Danae , le Laidi , e simili donne so-
no l' eroine del Wieland, ch' egli' quasi riguarda come divini- 
ta ,- personaggi che piaceranno 	forse 	ai libertini , 	ed 	agli 	in- 
cauti giovani , ma che sono certamente poco opportuni per for-
mare ,la mente e it cuore dei leggitori ; e queste empiono tan- 
to luogo in quei romanzi , 	che appena ne lasciano all' aurn- -.  
per 	presentarci 	qualche 	vera, istruzione 	o 	storica 	o 	mo,-; :;. 
Questi scrittori hanno preso 	per 	argomento dei loro rorna 	i 
soggetti e fatti finti , ch' essi hanno piii o meno acconciati ai- 

Gen., la storica veria . La celebre Geniis ha seguita 	una via diver- 
sa , ed a _soggetti e fatti storici ha applicati i romanzeschi or-
namenti . Essa ha preso per. soggetto della sua opera la famo-, 
sa madatn-a de la Valiere , e seguendo gli avvenimenti , che ci 
descrive la storia , 	gli 	ha abbelliti 'con 	alcune circostanze ed 
aggiunte , che li rendono romanzeschi , 	e 	ne ha fornlato un 
romanzo -dilettevole ed istruttivo . Dietro questo esempio Ma-
demoseille Clermont 5  e qualch'altra hanno voluto produrre ro-
manzi simili 1  ma non , vi sono riuscite con uguale felicity,. 

sis Piccioli romanzi sono pur le 	novelle 	nelle quali 	senza , Novelle . 
tanto intreccio di avventure,e variety. di accidenti.viene 	spo- 
sto un sol fatto , e possono riguardarsi rigetto ai romanzi) 

co-
me i drammi di un atto in paragone di una compiuta con-
media 

 
. Gli Arabi sono stati molto portati per" le novelle : 
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Mille ed una notte 1  e le collezioni di Racconti orientali, da- Le GrandG9 	e 
teci 	dal Caylus e da altri , 	fanno vedere it genio che nurriva 
quella nazione 	per 	tal sorts di componimenti . 	L' invenzione 
delle antiche novelle e comunemente piena 'di-- strani ed inve-
risimili accidenti ; ma la narrazione e bene sposta , spiegando 
spontaneamente le circostanze 	opportune , 	e 	rendendosi 	assai 
piacevole e verisimile . 	Gli 	antichi Frances; 	dei 	secoli XII. 	e 

Cayius . 

XIII. grandemente si dilettarono di scrivere novelle, 	e 	molte 
ne presero 	dagli Arabi , come 	osserva dottamente 	le Grand 
nell' edizione the fa dei loro novellieri . Il. Caylus; che aveva 
lette molte antiche novelle francesi in un novelliere manoscrit- 
to 	da lui trovato nella biblioteca di san Germano , dando par- 
te all' accademia delle iscrizioni di questa sua scoperta , corn• 
menda tanto lo stile e tutta la composizione 	di quelle novel- 
le, che non sa darsi pace come i posteriori Francesi , avendo 
si blioni esemplari da seguire, decadessero poi , e si appiglias- 
sero ad un gusto rozzo ed informe , 	tanto 	divers° da quello 
che usarono 	felicemente i loro maggiori 	(a). -Le Grand nel 
pubblicare le antiche novelle non 	ha voluto tradurle 	letteral- 
mente dall' antica poesia francese nella moderna prosa , ma ha 
stimato 	bene 	di presentarle agli occhi 	ed all' intelligenza 	del 

...Rubblico con alcuni cambiamenti : not pera , che altre novel-
le francesi non conosciamo che le ricevute da le Grand, non, 
posilamo premiere vera idea della bellezza del loro stile , 	e" ci 
contenti9  amo soltanto di trovarne assai lodevole 1' ivvenzione e 
la condotta '. GI' Italiani poco di poi amarono parimente le no- 
velle , 	e 	molte ne 	abbiamo dei primi tempi dello splendore 
delta 	for lingua . 

Ma 1' eleganza 	e la finezza 	di quelle 	del Boccaccio ha 926 
oscurate twite le altre . Le favole sono in gran parte prese dal- 
le novelle provenzali, e francesi , 	come 	di molte l' osserva 	it 

) 	 . Tom. 11. 	 q q q 
(a) 	Acad. do but. tote. XXXIV. 

Boccaccio. 
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Caylus e come not abbiam detto altrove (a); ma la condot- 
ta , la sposizione , la verity, dei costumi , 	la naturalezza delle 
narrazioni , 	lo stile 	e singolarmente la lingua , 	sono 	le 	parti 
che rendono commendevoli le novelle del Boccaccio , e che 
hanno meritata all'autore la venerazione di tutti i posteri. Ma 
nondimeno un po' di lentezza nei racconti e nei colloquj , un 
giro alquanto stentato nei periodi , 	e sopra tutto 	la 	lordura 
dei fatti e la laidezza delle idee detraggono 	tanto 	del merito 
di quelle novelle , che le farebbono venire in abbandono nel-
la coltura dei nostri tempi , se non fossero sostenute dalla vez- 
zosa 	purity 	ed 	eleganza , 	e 	dalle impareggiabili grazie 	della 
lingua . 

821 Molti altri Italiani , Francesi e Spagnuoli si occuparono in 
Cervantes.. iscrivere novelle ; ma io non parlera che del celebre Cervan-

tes, it quale , se colla pubblicazione del suo romanzo del don 
Chisciotte aboll tutti i romanzi 	di cavalleria , colla prodt,izio- 
ne 	delle sue novelle estinse lo splendore di tutte le altre . Gil 
argomenti in queste novelle spagnuole non sono si interessanti 
come in alcune novelle dei moderni Francesi ; ma la condotta 
della favola , 	la pittura dei caratteri , l'espressione degli 	affet- 
ti , la proprieta, dello stile, tutto e talmente superiore nel Cer-
vantes, the in lui sembra sentirsi sempre la voce della natu- ,-,, 
ra , nei moderni si vede quasi da per tutto raffettazione e lo 
studio. Cervantes, senza perdersi in osservaziolli troppo minu- 

• te 7  tocca pur tutte quelle circostanze , che danno ai ratti pill 
chiaro lume , 	e che servono a ben preparare gli accidenti : 	le 
avventure si succedono spontaneamente 	e second° rordine na- 
turale delle umane faccende ; le narrazioni sono chiare e pre- 
cise , 	e si rendono verisimili colla distinzione 	dei tempi , 	dei 
luoghi e delle persone , colla sposizione delle cagiomi 	e 	degli 
effetti , 	e con 	quelle 	opportune riflessioni , 	che tanno veedere 
la connessione 	delle cose c danno maggior pep , energia led 

(a) Torn. I. C. xr, 
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interesse ai racconti : 	le persone che vi s'introducono parlano 
ed agiscono come corrisponde al loro carattere , adattatamente 

. 	alla loro 	sfera e condizione : 	tutto 	in 	somma segue 	it solito 
use della society ; tutto procede secondo it consueto corso del- 
la natura ; 	e le novelle del Cervantes nascondono la finzione, 
e presentano ogni apparenza di verita , e si rendono da per tut- 
to verisimili , interessanti e piacevoli . Quindi 	tali 	novelle an- 
cor dopo due secoli si leggono e rileggono con piacere dalle 
colte persone , si riproducono in nuove traduzioni e ristampe, 
e si riguardano net loro genere 	come 	opera 	classica e 	magi- 
strate ; 	e 	solo lasciano .a desiderare argomenti pia interessanti 
e piii degni deli' elegante penna di clue! colto ,scrittore . 

Fra tutte le novelle quasi infinite 	che sono posteriormen- , 822 
to venute alla luce , godono ,quelle dell' ilrnaud di un applau-
so pia universale , celebrate da quanti vantano cuore sensibile 
ed %nimo onesto . Io lodo , 	corn' e ragione , it giusto zelo di 
quell° scrittore d' ispirare ai suoi leggitori 	una 	sana 	morale, 

e d' infondere nei loro cuori r amore della virtu. 	Vorrei po- 
ter commendare ugualmente la sua arte 	poetica e storica nel 
distendere le novelle ; 	ma , 	avvezzo all' aurea semplicita , 	ed 
all' eloquente srerita e naturalezza nelle narrazioni 	degli anti- 

Arnaud . 

....chi, non so_approvare in quelle dell'Arnaud to sforzato e vio-
lento , l'inverisimile e strano . Come far plauso a tante Avven- 
ture 	improvvist , a tanti accidenti mal preparati , 	a rante in- 
verisimili storie 7 	Un giovine sposo esce di casa per attendere 
al suo lavoro , e poche ore dipoi giace moribondo in un fosso 
senz' altro incomodo che 1' oppressione 	della 	fatica : 	cola 	per 
caso senza particolare ragione viene la moglie col figlio, e do. 
po alcuni malinconici dialoghi muore senza pi4 l'affaticato spo-
so . Anna.Bel , scacciata dal fittajuolo Riccardo 1  vagando ra-
minga per la terra, passa appresso di un cimiterio, e vuole en- 

- 	trare nel sotterraneo ; quivi la prende voglia di murire unita- 
q 4 4 2 
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mente al suo 	figliuolo : piange 	it bambino, 	e 	questo piantd 
salva la vita della madre e del figlio . 	All' uscire 	da quel se- 
polcro sentesi un altro plant° : e chi mai 1' avrebbe creduto ? 
Questo e di Riccardo , a cui era venuta la medesima voglia di 
cacciarsi entro a quel sepolcro . Pensieri si inverisimili e strani 
non sono- molto opportuni per destare gli affetti, 	che l'auto., 
re pretende di eccitare : 

Ouaecumque ostendis mihi sic incredulus odi , 

Miserie 5  malattie, morti , sepolcri , oggetti luttuosi e ferali si 
presentano da per tutto nelle novelle di ,drnaud . 	La funesta 

. impressione di tali immagini , 	la violenza delle passion i e Pen- 
fatico delle espressioni opprimono l'animo dei lettori in vece 
di ricrearlo, 	e non di dolci e tranquille sensazioni , 	quali si 
desiderano in simili scritti , ma lo investono di tetro ormre e 
di cupa malinconia . Da questi affetti sono lontani i Raccoini 

2..tarttoSate1 a  morali del Marmontel , che godono parimente di din assai um, 
versale approvazione . In questi si vedono alle volte descrizio- 
ni pia spiegate , 	immagini 	pia 	giuste e pia 	vere ; 	tratti pia 
naturali e movimenti del cuore pia posati e soavi._Ma alcuni 
di quei racconti 	hanno 	soggetti 	si 	frivoli, 	altri 	menano 	ad,,,, 
una si equivoca moralita , 	e tritti comunemente sono si man- 
anti 	d' ingegnosa invenzione e ben regolata tondotta , 	che 
non posso indurmi a riguardarli come un opera degna edell'at- 

,, v ,sq4 image. tenzione della dotta posterity . Il Voltaire ha voluto rivolgere 
ad ogni sorta di opere it suo genio , ed ha anch'egli compo-
ste novelle , ma di un gusto diverso da quelle degli altri scrit-
tori di simili componimenti. Il suo Zadig non e che una Ca-
tena di picciole novelle , it Micromegas ed altrettlli operette 
sono 	novelle 	d' indole e di stile 	affatto 	volteriane , 	e 	molto 
lontane dal gusto delle usitate novelle. Un coltolettore vi rya- 
Vera mold pensieri ingeguosi die lo divertano 2  e Ngli facciang 
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passare con piacere alcuni momenti del letterario suo ozio nel- 
la lettura di quelle novelle ; 	ma i frequenti tratti satirici , li- 
bertini ed irreligiosi , 	la continua 	aria 	buffonesca 1 	le troppo 
vivo scintiile di spirito , 	e tutto 	it tuono delle narrazioni van- 
no mostrando da 	per 	tutto 	la fantasia 	di uno scrittore 	die 
vuole scherzate , 	e 	farsi gustare dai leggitori , 	e levano ogni 
credit() ai suoi racconti , onde 	perdesi 1' illusione , 	parte trop- 
po 	essenziale 	a simili 	scritti 1 	e 	restano 	quelle 	operate 	del 
Voltaire componimenti bensl piacevoli , ma non buone novel-
le . Di miglior gusto sono le Novelle corniche e le Arovelle 
orientali del lodato Wieland, 	altamente stimate dai suoi na- 
zionali , e alcune di esse tradotte anche dagli stranieri . 11 Goe- 
the ed altri tedeschi hanno parimente 	composte novelle e ro- 
manzi . 	Replicate 	edizioni si sono fatte in Italia delle novelle 
milli, del Soave; 	ed altre ne abbiamo 	dell' /libergati , 	dcl 
Padovani, e di alcuni altri : 	e impossibil cosa sarebbe vulere 
soltanta nominare gli scrittore, 	che con qualche onore si so- 
no occupati in novelle e romanzi . Io non parlo di quel le in- 
formi ..e mostruose prod:uzioni , 	che col nome di romanzi , 	di 
novelle o di storie sono 	uscite 	dalle guaste fantasie dcl giovi- 
ne Crebillon, 	del Diderot e di alcuni altri francesi . 	Che sa- 

', che lepore , che grazia si pud rinvenire nel Tar,v,ii , 	nel 
r," 

%,:::,` 
,.„, 

' E  ' 
Sopha, nei Bijoux 	indiscrets 	e 	in 	tanti 	altri 	abbominevo4 
componimenti , t enza invenzione , senza condotta , vuoti d' in- 
gegnosi Pensieri , di leggiadre immagini , 	di amene descl i7i Ini 

e di tutte quelle parti che fanno bello e piacevule un roman- 
20 ; e pieni all' opposta d' incongruenze / di assu rdi GI , 	di 	di- 
sardine, 	d' inverisimiglianza e 	di altri 	difetti 	di 	sano g';sto c 
di- buono stile 1 	e , cid che e peggio , di !ordure , 	laidezze ei 
oscenita ? 	Gli 	applausi renduti a queste ed a simili opere so- 
no la vergogna ed it vitupero del nostro secolo , e provano la 
corruzione della mente non meno che del cuore dei preseti r;- 
formatori della letteratura c di tanti vani sacccuti 2 	cLe si et- 
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•gono in giudici del buon gusto che non conoscono . Tanto ba- 
sti dei romanzi e delle novelle, 	che alcuni forse avranno cre- 
duto soggetri poco degni della nostra considerazione , 	ma che 
not dopo le fatiche di tanti illustri scrittori , 	singolarmente del 
Cervantes , del Fenelon, del Richardson, del Rousseau e del 
Barthelemy stimiamo una parte troppo interessante della bella 
letteratura, per non essere riguardata con qualche attenzione dai 
1 etterati 

326 L' abbozzo che abbiamo 6nora disegnato dell'origine , dei 
Conclusions 0  

progressi e dello stato attuale di oghi poesia , 	ci ha fatto na- 
scere molte riflessioni sull'infinita folla dei coltivatori Bella poe- 
sia e sul poco numero dei poeti , 	sulla 	diversita del gusto di 
ogni eta e di ogni nazione , 	sulla maggiore felicity 	di alcune 
jiazioni nel riuscire in un genere anzi che negli altri , su alcu- 
ne nuove yie the potrebbono ancora aprirsi in 	poesia , 	e 	su 
mille alai punti forse non troppo lontani 	dal nostro s9gget- 
to ; 	Ina 	come prOmetterci 	Canto 	dally cortesia dei leggir.or:, 
che dopo averci eglino sofferto per tante pagine in queso lun-
go trattAto , possiamo sperare che vogliano ancora chinare pa- 
zientemente le orecchie al 	nostro cicalamento ? 	Noi dunque 
abbandoniamo alla penetrazione dei leggitori ogni 	riflessione 9  
e levando gli occhi dall' avvenente ed amabile poesia, volgia7,..% 

	

0- 	• 
ono lo sguardo alla maestosa e grave eloquenza • 

Fine della Parte prima delle Belle Lettere 
e del Tomo second° . 
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TAVOLA 
DELLE 

COSE NOT ABILI 
CONTENUTE NFL SECOND 0 TOM' 0 

.................„..,................ 
A 	 pica 104. imitato da Virgi- 

Ho 	ros. 	107. 109. 
Alien Ezra , pag. 38. suo 	ilpulejo 462. 

poema didascalico , 	ed altri 	Arabi 	6. loro poesia 30. mo- 
componimenti 39. 	, 	delli 	del 	rabbinici 	35. 	dei 

4ban7,,ar , 	sua 	divisione 	della 	provenzali 	42. 	Poesia para- 
poesia rabbinica 38. 	 gonata calla rabbinica 41. 

4chille Tazio, 	suo romanzo 	4rato 180. 
459r 	 virgensoli 59. 410. 

4ckenside 201. 416. 	 4rzosto 	52. suo merito nell' 
4ddisson 	69. 201. 	sua 	trage- 	epica 126. nella comica 279. 

dia 331. Opera 367. 	.dristofone , sue commedie 244. 
-74dierbeth 89. sue tragedie 346. 	386. paragonato con Plau- 

iifranio 27. sue cornmedie 259. 	to 255. 
4lamanni , 	suo` merito nella 	,,efrnaud, suoi dranimi 321. sue 

poesig didascalica 189. nella 	novelle 491. 
lirica 406. 	 Arresti di amore de; provenza- 

.41eman , sua romanzo 467. 	li 45. 
4Ifieri, sue tragedie 3 54. 	Asiatic; , loro stile 3. loro poe- 
anazreonte 398. 	 sia 18. 
Antichi paragonati col moder- 	delskof poetessa e prefetta dell' 

ni 	10. 38,5: 	 Accadeinia 92. 
4ntidiluviara 1. 18. 	4strea , romanzo 465. 
4ntosaioDiogene, autore di ro- 	ilvenant 326. sue opere in mu- 

manzi 456. 	, 	 sica 367. 
eipoilunio 2  suo merito nell' e- 	,el is tragico 260. 
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B Cervantes , suoi romanzi 464. 

465. Novelle 491. 
Balkena x38. Cesarotti 	93. 	122. 	suo 	poe- 
Beaumarchais , sue commedie metto 178. 

320. Cespedes , suo poema didasca- 
Beaumont 	poeta 	inglese 	66. lico 	191. 

309. 24. Chahib 1 	sua 	divisione dell' e- 
Belloy , sue tragedie 313. braica poesia 	38. Sue sad- 
13embo 43. 52. sue rime 406. re 40. 
Bernis 195. Chapelain 152. 
Bettinelli , suoi poemetti 176. .Chaucer, suo merito nella poe- 

sue rime 408. lodi del Pe- sia inglese 	64. 455. 
trarca 405. Chaussee , 	suoi 	drammi 	serj 

Bione , suoi idillj 42o. 319- 
Hochper , 74. 159. Cherilo , suo merito nella tra- 
Bojardo , suo poema 1260 gedia 215. 
Boileau 12. sud poemetto 171. Cicerone , suoi versi 28. 

Sua arte poetica 193. Sue epi- Cinesi , loro stile 3. Poesia 18. 
stole 208. Sue satire 431. Drammi 19. 

Bondi, suoi poemetti 177. Sue Claudiano 29. 118. 
rime 408. Collier 9  scrive contro it teatro 

Borrull 273. 330. 
Boscan 56. 409. Colman 205. 335. 	- 
,Brumoy , 	suo 	poemetto 	187. Commedia 	greca 	cagione del. 

sul- teatro dei greci 220. 225. decadimento 	della 	tragedia 
248. 261. 262. 294. 380. 241. Commedia 	greca 24;7Y4. 

latina 254. moderna 269. 	-'"" 
C Congreve 329. 330. 367. 416. 

417. 
Camans , suo merito nell'epi- Conti, lirico del secolooXV. 406. 

ca 134. Conti , tragedie 352. 
CatlitZ 74. 418. 440. Cornelio , sue tragedie 286. Sue. 
Caterina 	imperatrice 	di Rus- commedie 	291. - paragonato.  

sia 	93. col Racine_ 298. col JVkta- 
Catullo 28. 	elegie 	437. 	epi-. stasio 	372. 376. 

grammi 441. Coro del greco teatro nella tra- 
Caq , suo merito 	nella poesia gedia 217. 221;E nella 	coin- 

olandese 78. media 242. 	• 	. 
Celestina 1  commedia 273. Cowley , suo merito ,nella liri-

ca 416. 
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Cowley ( Miss) 335. 336. Elegia 437. 
Gratin° comic() 244. Eliodoro, suo romanzo 458. 
CrebillOn, sue tragedie 305. Emanuele, poeta rabbinico 40. 
Crebillon, romanzi 493. Engestrom, 	sue notizie sulla 
Creutz , suo merito nella poe- poesia svedese 86. 

sia, svedese 88. Epistole 433. didascaliche 207. 
Epigramma 44.1. 

D Ercilla, poeta epico 137. 
Eroidi 434. 

Dalin, sua opinione sulla ri- Eschilo, suo merito nella dram- 
ma degli scaldi 84. Suo me- matica 216. 
rito 	nella 	poesia •87. 	Suoi. Esiodo 1  suoi poemi 179. 
drammi 343. Esopo 447.  

Dante, suo merito nella poe- Euripide , 	suo 	merito 	nella 
sia 52. 124. nella lirica 404. drammatica 219. paragonato 

De-Lille, suoi poemi didasca- con $ofocle-  225. 	seg. 	Sua 
lici 	193. satira 264. 	381. 

Diana, romanzo del Monte- 
meggiore e di altri 404. F 

Diderot , sue commedie 319. 
Suo trattato sulla drammati- Favola 446. 
ca ivi . Federigo 	re 	di Prussia , 	suo 

Dorat , suo poema didascalico giudizio sulla poesia tedesca 
196. Sue commedie 318. 77. 	Suo poema 	didascalico 

Drammi cinesi 19. ebraici 40. 196. 
serf , e tragedie cittadinesche Fenelon 302. suo romanzo 471. 

. 	319. Filemone comico 257. 
Dryden 67. suoi drammi 325. F ocilicle 1 80. 

paraonato con Racine 327. Fontenelle, suo giudizio sugli 
con Lope di Vega 323. Sue antichi 	e 	moderni 	r r. 	Sue 
odi 417. 	 e egloghe 424. Sue eroidi 435. 

Duels , suo merito nel teatro Fracastoro, suo poema epico 
francese 314. 163. didascalico 135. 

Frinico, suo merito nella dram- 
E matica 216. 

Frugoni , suo merito nella li-!  
Ebrei , 	loro poesia 2.20. 35. 

paragonata coll'arabica 36. 42. 
rica 403. 

Edda 81. 
Egloga 420. 

Q Tom. II. 	 , 	, r f r 
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G 	- H 

Gabirol , introduttore del gu- Hagedorn 74. 452. 
sto arabico nella poesia ebrai.7  Hai, suo use della rims. nell' 
ca 37. ebraica poesia 37. 

Galileo., sua critica del Tasso Haller 76. Sue odi 413. Sue 
144. elegie 440. 

Garcilasso 57. 410. 424. 439. Holberg 344. 
Gars is de Huerta , sue trage- Hooguliet 78. 147. 

die 349. Suo merito nella li- ,Hume , 	sue commedie 	328. 
rica, 411. Sue tragedie 335. 

Gay, sua opera 33o. 367. fa-
vole 452. I 

Gellert 75. sue commedie 338. 
Sue favole 452. Inglesi 13. Loro poesia 64. 

Geniis, 	suo 	teatro 	322. Suoi Johnson 66. suo merito nel tea.; 
romanzi 431. 438. tro inglese 324. 329. 

Gessner 76. Suo poemetto epi- Jones., suo giudizio su lo stile 
co 162. Altra poemetto 176. asiatico 4. su la poesia ebrai- 
Suoi idillj 	427. ca 	21. 	sull' arabica 	3o. 31. 

Giuvenale paragonato con Ora- 33. 	34. 
_ 	zio 431.  Iscrizioni , se meglio in latino 
Goethe 205. sue tragedie 341. o in volgare 445. 

novelle 493. Isla , autore di un romanzo.  
Goldoni , suo merito nella com- giocoso 469. 

media 359. 388. nell' Opera ' 
buffa 380. K 

Gortsched , primo tragico te- 
desco 337. 	► Kellgren 8g. 

Gleim , 75.. Sue odi 419. Keraskof 92. 
Gray 440. Kleist 205. 
Gresset , 	suo poemetto 	176. K/opstok 74. 75. 	suo poema 

Sua commedia 317. epico 	159. 	16o. 	Sue trade-:  
Guarini , sua pastorale 382. die ,  339. 
Gyllemborg 88. Suoi 	drammi Knight ( Miss) 72. 

346. Kotzebue 341. 	03 
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L 
	

M 

La Fontaine, sue favole 450. Macchiavello , sue coromedie 
Suoi racconti 455. 273. 

Lambert, suo poema didasca- Macikof,  , sue tragedie, 348. 
.lico 204. Maffei ,• suo zelo pel teatro ita- 

La Mierre , suo poema dida- 
scalico 	197. 	tragedie 314. 

liano 35o. Sua tragedia 351., 
Sue comrneclie 359. 

Leon ( fra Luigi) 409. Majans 272. 
Lessing 75. sue commedie 338. Malherbe 63. 412. , 	• 

Sue favole 452. Mandl° i 85. 
Letteratura , sua origine I. asia- Marini 53. 	145. 

tica 2. greca 4. 	roniana 5. Marrnontel, suo romanzo 432. 
Suo decadimento ivi . 	arabi- Suoi ra,cconti, morali 492. 
ca 6. italiana 8. spagnuola to. Maqiale 29. 441. 
francese ivi . 	inglese 	13. ,te- Melendez 6o. 411. 
desca 14. Moderna paragona- Mena, suo merito nella poesia 
to coll' antica io. spagnuola 56. 

Lokman 447. Menandro 251. paragonato con 
Lomtnosof , suo merito nella Cecilio 2,52. 

letteratura russa 20. I 66. Sue Merlin° Coccai , poema mac- 
epistole 21o. Sue tragedie 347. cheronico 169. 

Longo , suo romanzo 459. Messenio , suo merito nella poem 
Lope di Rueda 280. sia svedese 88. 345. 
Lowth, suo giudizio su..la poe- Metastasio , suoi drammi 369. 

sia ebraica 20. 	Sul 	cantico Paragonato 	con Cornelio 	e 
d' dlbacuo 21. . con Racine 376. Suoi corn- 

Lucano 115. ponimenti tradotti in ebrai- 
Luciano 457. co 41. Suo giudizio sul Tas- 
Lucilioe, sue satire„ 	43o. so 	145. 	- 
LucreTio 181. Milton 66. Suo merito nell'e- 
Ludomirski, prornotore del tea- pica 147. 	nella drammatica 

tro polacco 344. 326. nell'opera 367. 368. 
ru4an , suo merito nella poe- Mimi stimati, in Roma 265. 

sia -spagnuola 6o. e nella corn- Moine (le), suo poema epico 
media 349. 152. 

Moliere 299. paragonato cogli 
an tichi 300. 

Montengon 6o. sue odi 411. 
suoi romanzi 481. 487. 

r r r 2 
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Prevot , suoi romanzi 472. 	, Rousseau C Gian-Giacomo ) 2  
Prior 63. suo merito nella 11- suoi romanzi 476. 431. 

rica 417. Rucellai 189. 
Provenzali 42. Toro tenzoni poe- Rueda (Lope di) p sue coln- 

tiche 4.4.. Giuochi florali 45. medie 280. 

Q S 

Quebedo , sue rime 410. Suo Sackville , primo tragico ingle- 
romanzo 467. se 324. 

Quinault 364. 	 - Saffo 398. 
Sanazzaro , suo poemetto epi- 

R co 163. egloghe 423. 
Santillana 49. 5o. 	56. 

Racine C Luigi) , suoi poemi Satira 429. menippea 432. 
didascalici 	194. Savage, sue tragedie 334. 

Racine (Giovanni) 5  sue tra- Savioli 408. 
gedie 	293. 	paragonato 	con Schiller, 	tragico tedesco 340. 
Cornelio 298. Sua commedia lirico 419. 	. 
20.9. paragonato col Meta- Schoutvalof,  , scrittore di versi 
stasio 376. paragonato con francesi 93. 
Seneca 261. paragonato con Seneca , sue tragedie 260. sua 
Euripide 229. satira menippea 433. 

Ramler 75. 419. Senofonte efesio , suo roman- 
Rapin 136. zo 460. 
Rebolledo 190. Shakespear 66. seguito defran- 
liedi 49. 	51. 53. cesi 314. sue 	tragedie 	325. 
Resnel , sua opinione sulle scien- Opera in musica 366. 

ze 	e belle lettere 	15. Shenstone 427. 441• 
Richardson, suoi romanzi 493. Silio Italico 118. 
Rinuccini , sue opere 363. Skoldetal 80. 
Ronsard 62. Sofocle 	219. 	paragonato con 
Roberti, scrittore di favole 453. Euripide 225. 
Ratgans 78. 147. Sue tragedie Soumarokof 91. 	Suo 	merito 

343. nella drammatica 34ct. 
Roucher,  , poeta didascalico 204. Spencer 65. Sue egloghe 426. 

promotole delle iscrizioni in Staio 118. 
li.ngua volgare 445. Stay 188.  

Rousseau (Giambattista), suo Surrey, scrisse in versi sciolti 66. 
merito nella lirica 411. Swift, suoi poemetti 204. 
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- 	T Varrone, inventore della sati-
ra menippea 432. 

Tasso 52. Suo merito nell'epi- Vega (Lope did,., suo men-- 
ca 133. Paragonato con O. to nella poesia spagnuola 59. 
mero 139. con Virgilio ivi, 
coll'ziriosto 	144. Sus paStO- 

Suo poemetto 159. Suoi poe- 
mi didascalici 	190. Suo me- 

rale 331. rito 	nella . drammatica 	281. 
Tassoni, suo poema giocoso 170. nella lirica 410. 
Teatro greco 213. etrusco 253. Vidal, poeta provenzale 44. 

romano 254. 	moderno 270. ( //ma/do) 45. 
italiano 356. 277. spagnuolo ( Pietro) 49. 
279. 343. trancese 280. 	in. ( Raimondo ) 49. 
glese 324. tedesco 336. Olan- Villaviciosa 170. 
dese 	343. 	danese 	344. po- Villegas 59. Suo merito nella 
lacco ivi . Svedese 345. rus- lirica 409.  
so 347. Villena (D. Enrico) 47. 49. 

Teocrito 26. 420. Paragonato 51. 
con Virgilio 421. Virgilio 28. suo poema epico 

Teognide i3o. RA. Poemetti a lui attribui- 
Terenzio , imitatore di Menan- ti 	169. 	Poema 	didascalico 

dro 	256. 	Suo 	merito 	nella 131. egloghe 421. 
commedia, ivi 336. Voltaire 5  suo poema epico 152. 

Tespi, suo merito nella dram- Suoi 	poemi didascalici 	196. 
. 	matica 215. Sue epistole 209. 434. Tra- 

Thompson , suo poema didasca- gedie 	307. 	352. 	Imitatore 
lico 204. sue tragedie 334. del Crebillon ivi . 	Del Car- 

Tibullo 437. nelio, e del Racine 308. Set- 
Trissino , suo merito nella poe- guito dai moderni 312. Sue 

sia epics 139. nella drarnma- commedie 313. Sue traduzio- 
• tica 277. ni inglesi 3/6. Sue °di 414.  

Sue elegie 439. Suoi roman- 
V zi 482. Sue novelle 492. 

Vondel 78. Sue tragedie 343. 
Valerio Flacco 117. c, 
Van der Goes 78. suo poema 

epico 147. Sue tragedie 343. 
W 

Van Harem 79. Waller 67. 416. 
Vaniere 187. Watelet 197. 
Varano, sue tragedie 353. Wicherley 328. seg.  
Varjo 26o. Wieland76, ronianzi 43/. 493. 
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Young-76. sue notti 2o6. Sue Zaccaria 205'. 	- 
_,tragedie 33+ 	. Zacuto, autore di una comme. 

triarte,suo poema didascalico dia ebraica 40. di altre poe. 
j9s, Sue fayole. 454. sie 	ivi . 

Zanotti 54. 1 1 2. 153. 439. 
Zeno 54, suoi drammi 368. 
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ERRORI CORREZIONj 

Pag. 	57. lin. 17. Guttierre Gutierrez 
6o. lin. 32. Cienfuego Ciet,fuegos 
61. 	lin. it. vilerait virelais 
72. lin. 8. iiubsy 4bblay 
85. lin. 4. bizzaria bizzarria 
92. lin. 21. 4scof 4skof 

133. lin. ult. persuasum 3 sit persuasum iit 
162. lin. postilla Gesner Gessner 
193. lin. 5. Reson de Silva Rejon de Silva 
20g. lin. 2. Reattie Beattie 
211. lin. 8. componimenti argomenti 
269. lin. 7. 4/bertiffi 	Mut- 

sato 
dlbertiao Mussato 

336. lin. 20. 21. non arrossi- 
sco 

ne arrossisco 

362. postilla Opere di musica Opere in musica 
• 370. lin. 3. non e stato non era stato 

394. lin. 2. per contento per contente 
395. lin. 4. disgrazie 	_ le 	disgrazie 
402. lin. 3. La morality e La morality e 
411.  lin, 12. molle espressioni molli espressioni 
412.  lin. 31. 32. libro VI. libro II. 
427, lin. 17. dell' effetto dell' affetto 
429' lin. 6. ad aures 	 _ ad auras 
.432. lin. 19. nelle satire delle 	satire 
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