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AMPLISSIMO

R E C T O R I
ET ALM2E UNIVERSITATI

P AR1SIENSI.
Nlhll mihi ncque optatius eontìngere p orniti 
ncque honorificentius « AMPLISSIME RE» 
CTOR, ALMA STUDIORUM PAREAS, 
quam ut opus hoc , vefito prufertim hortata 
fufceptum, vefiris fub aufpiciis liceret in la
cera emittere . Cupiebam jamdudum , data oc- 
cafone ali qua, gratum memoremque animum. 
teftari erga optimam matrem^ cui fecundum 
Daini omnia debere me profitear, Educatus 
in fina vefito a pueritia ,■ vefiraque latte do
ttrina. enutritus 3 fi quid, efi in me literarum , 
fi quid vaitatis fiudium defìderiumque pieta- 
ris, totani id fcilicet e vefiris haufi fontibus^ 
quos pauperì aque ac diviti, ignoto ac nobi
li patere^ ego fum cum multis jucundifiìmc. 
expertus. Vos me tato fiudiorum decurfu fa— 
lubribus imbutum pr&ceptis^ per varios deinde 
magifierii deduttum gradus, ó" honore apud 
vos fummo non femel decoratum pofi multasi 
demum annos donaftis tude'^ otiique non igno* 
bilis ufura fruì concefiìfiis.

Sed quoniam, ut ajebat ohm vir fapientifi 
fiunus otii nofiri non minus quant negaci! 
rationem extare oportef, nec licet homini pro
bo., multo minus Chriftiano, languori defidi 

a
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que fi dederex en vobis offero frutìus olii mei$ 
uri nani a nativa Academici foli, bonitare non 
omnino degenere s !

Eefiia me auttóritas impulit, ut id operis 
auderem aggredì. Elettus a vobis qui funda- 
tam recens apud nos gratuitami Juventutis in* 
fiitutionerrì LUDO EICO XP; publica ora— 
rione graiularer , conatus erarri paucis expo - 
nere quarn acri ftudio & cura in id hattenus 
incubai fez Univeifitas, ut pueri apud fi non 
liteias modo * fed multo magis probitatem & 
religìonerri addifierent > Quod rune non potue- 
Tarn nifi- firittim & leyiter prof brevitate tem- 
porìs attingere, id vos jufiìftis latius a me pie- 
niufque trattari . Etfi tanto me oneri imparem 
fintiebarrì) inalui piudentiam in me quam obfi- 
quium defiderarì, mequé fiatim accinxi ad fieri- 
bendum y gallico quidem fermane'^ quo plurì— 
busufuiefi poflem apud nofiiates. Confettura 
media jam parte opus judiciis vefiris permuto 9 
magnum laboris premium laturus, fi vobis ille 
videbituf nonnihil pojfe fiudiofz juventuti afi 
ferie utilitatis\

In hifee qui modo piodeunt libris fuit mi- 
hi piAcipiuC mens, ( ut nunc de moribus & 
pìetate filearn ) fcripto confignaie ufurpatam 
jamdiu apud vos docendi rationem ac metho- 
dum^ qu£ viva voce hattenus & per manus 
tradita ad nos ufque pervenite & hoc quali- 
cumque veftré in infiituendis . puerìs difcip lina 
monumento' veium ac fincerum politìoris Lite- 
Tatare, guftum conti a varias' tempori s vices & 
injurias 5 fi fieri potefi 9 integrum &' illibatum 
tiscri. Eiget ilio nunc quidem quarn- maxima



lìf 
apud vos & per totani late Gdllìam < felici^ 
bus fenjlm inctementis ad fummum fere api- 
cem perduttus Clara grandìum rerum miracu* 
lis Atas lu d cìvici Magni t maxime ve* 
ro praftantiurrì ingeniorum ferax , repr&fentavit 
apud nos faufla AuguJH tempora, Gallì&que 
nofira nunquam inter morituris operibus famarri 
peperit immortdlem. Sti qua vi detur altius 
hoc in genere Gallici nomini s provetta laus 9 
hoc timendum magis, ne, quia confondere 
ulterius .vix potè fi > palila tini decidat, & ad ima 
labatur.

Aufini autem dicere, fervandi illius depofìtì 
curarn non minima ex parte diligenti^ ac fidez 
veflra effe cornmiflam. Voluerunt Augujliffind 
Reges nojlri, quibus nobilern ortttm deb et pri
mogenita Regnum Filìa Uhiverfitds, publi- 
cam apud vos patere cujuslibet quiderri foien- 
zìa offeinam , Jed earum imprimis artium, qui
bus ad preeclaram dicendi vim acuì ingenia & 
expólìri folent. Iftic domiciliarti j ifiic patriam , 
iftic firmam velut afeem regina rerum Eloquen
ti a affignarunt, ubi illa gràcis latinifque irri
gata fontibus . & antiquo educata ciiltu , fub 
aulerÀ feveritàtis cuflodia turo creforet, necffe 
cafla Virgo fi ne fet un quarti cincinnisi & fuco, 
& meretricio quocurrìquè otnatu contaminaci*

Creditani vobis fuffe hujus in fcribendo fa* 
lubritatis tuendt curarn dum contendo, abfìt ut 
offici! nojlri partes inconfulta temeritate cxtollere 
aitius videar, quafì abfolutos omnibus numeris 
Oratores. Poetas, Philofophos,' quo nihil fere 
ma)us ac diffiedius ejl, e f holis nofhis prodirc 
intelligam • Muneris nojlri ejl inchoarc infotr
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proficifcitar5 exìgere mercedem ejufmodì labo- 
ris, quem nec perire oportet, nec decet veni» 
re. Ab hoc nos indecor& fet vitati s moleftia tan- i 
dem alìquando vindìcavit Principia optimi prò» 
penfa in nos benignitas . His velut illufiribus 
primìtìis ineunti3 vita & regni pnmordìa corife^ 
crare voluit, fefeque ad benejaciendi confùetu- 
dinem tali rudi mento exeicere. Nondum matu- 
rus ad imperandum ? dando coepit agere Princi» 
pem • J^ondum habilis fceptro gerendo manus^ 
nec trattando adhuc armis idonea, largiendo 
vires fuas feliciter experta eft.

Eccujus apud. nos animum non accenditi 
eccui non acres admovit flimulos tam amari di- 
gna , tam digna celebrari omni avo augufii Prin
cipia beneficentia f Scriptis hi feu grace 9 Jeu !a-^ 
tine^ feu gallice verfibus^ orationibus illì palani 
habitis diverfo tempore \ alii editis in lucem va- 
rii generis operibusy omnes, qua prima, & pre
cipua lex ab Univerfitate nobis imponitur 9 ex» 
pietà privatim officii fui vice perdìligenter & per- 
^renue\ prò fuis quifque viribus allaborant^ 
ut Principis optimi beneficiarli apud bene me
more s 9 nec regia benignìtate 'prorfus indignos 9 
collocatum effe videatur. Liceat mihì quoque 
prò meo modulo venire in partem communìs 
induflrie & emulationìs, & vetìigalis opera 
alìquid labori ceterorum adjungere, ut ita fal
lerà pateat quam firn vobis femperque futurus 
firn, AMPLISSIME RECTOR . ALMA 
STUDlORUM PARENS/incero grati ani
mi affetta & pieno revetentìe obfequio addiftus 
ac devotus.
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narum ac Roma opibus redundantes ad ftriben^ 
dum vtnitfe, nulli non vetufilatis paulum fcien- 
ti appa.ret.

Efi igitur officii noflri, quibus alma ftudiorum 
Earens Univerfitas publicam docendi provinciam 
ìmpofait , illius nomine & juffu tanquam in 
excubiis (lare vigiles & arrettos, ne praclarum 
illud Natìonìs nofilra bonum in ipfa ftirpe de* 
generet*. ne Juvenes recentìs lafcivia deliciis ca~ 
pti prò foli do ingeniì frutta nitentes fiofculos 
adament*. ne, ut funi improvidi & inanibus 
dles > fallacibus infidiis, qua fapefub grandium 
npminum obientu latent, deludi fe patiantur * 
Nani tenduntur undìqué puerorum ingeniis in* 
fidia , nifi cura fii nbbis eos contra glifcéntem 
pravorum judiciorum corruptelam affidua lettio- 
ne vtterum, nec non & recentium in quibus. 
pari ter fuccus ille & fanguìs ìncorruptus fanio* 
ris eloquentia vigeat, velut fepimento munire «

Has Academici muneris partes nullo non 
tempore tentaruni meri dilìgenier periti 9 quibus 
femper fiorali Vniverfitas, Magiftri, Sed fa- 
tendum efi acriores multo quam antea indufiria 
faces exarfiffe, ex quo LVDOV1CUS XV. y 
conflituta apud nos gratuita Juventutis cduca
rio ne > novum fe Conditorem Vniverfitatis^ Li— 
'terarumque & Hominum lìteratorum munìficum 
Parcntem profefius efi . Nova inde nobìs ani- 
morum alacritas y novi fpiritus acceflerunt. Sup* 
pudebat nos9 nitratura, eloquentia, philofo- 
phia, hoc ep ingenuarum omnino & perlibe- 
ralium artium Magifiros infilar mtrcenariojum, 
zam nobilem operam vendere, & aliam a di^ 

.fiipulisy quam qua a grata voluntatìs affetta
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DISCORSO
PRELIMINARE.

PRIMA.PARTE

Tftru

Rifeffìonì Generali fopra ì vantaggj della buona 
Educazione •

Univerfirà di Parigi , fondata da’Re di Fran- L’ 
affaticarli nell’ iftruzione della Gio> zionedcl- 

a fe fletta in quell’ impiego tanto 
grandi oggetti , che fono, la Scien-

T ’ ■J3—i eia per ....
ventò propone a fe fletta in quell’impiego tanto la G*.0- 
importante tre grandi oggetti , che fono, la Scien- venta io. 
za, i Collumi, la Religione. Penfa In primo neoSScC< 
luogo a coltivare l’intelletto de’.Giovani e ad Cl • 
ornarlo con tutte le cognizioni delle quali etti in 
quell’età fono capaci . Si applica poi a rettificare 
e a dar regola al loro cuore con principj d’onore c 
d: probità, per farne de1 buoni Cittadini .procura 
in fine di terminare e perfezionare quanto fin qui 
non ha che abbozzato , e travaglia a mettere per 
dir così il colmo all’ opera formando in etti l’Uo* 
mo Cri filano .

Quella è la finale intenzione eh’ ebbero i 
lìollri Re nel fondare 1’ Univerfirà : e quello è pa
rimente 1’ ordine delle obbligazioni eh’ eglino fletti 
2e hanno prtfcritce ne’diverti Regolamenti che 
le hanno dati per metterla in filato di corrifpon- 
dere alle loro intenzioni . Quello di Arrigo IV. 
di gloriofa memoria comincia con quelle parole :

A
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3 Tre Oggetti
3, La felicità de’ Regni e de’ Popoli , e principal-
5, mence la profperità d’ uno Stato Criftiano di- 

pende dalla buona educazione della Gioventù , 
3, nella quale s’ intende coltivare e pulire collo 
5, Audio delle Scienze l’intelletto per anche roz- 
3, zo de’ Giovani ; difporli così a riempiere de- 
3, guarnente i varj polii che lor fon desinati , 
35 lenza di che farebbono inutili alla Repubblica • 
35 infegnar loro in fine il culto religiolo e /ince

ro che Iddio vuole da e/IÌ 3 1’ oflequio inviola
bile di cui fono debitori a’ loro Padri e alle 
loro Madri , il rifpetto , e 1’ ubbidienza che 
fon obbligaci a predare a’ Principi , ed a’ Ma- 
giftrati ,5. Cutn omnium regnorum & populo* 

rum felicita: , tnm maxime Reipublic<# Cbrijìian<e 
faius , a retta juventutìs inftitutione pendet : qua* 
quidem rude: adhuc animes ad bumanitatem fle
tti* ; fterile: alioquin & infruttuofos Reipublicce 
ìuuniis idoneo: & utile: reddit • Dei cultum 9 in 
parente: & patria™ pietatem , erga, Magiflratus 
revercntiam 9 & obedientiam promove* .

Abbiamo da efaminare ognuno di quelli tre 
Oggeijè in particolare , e procureremo dare a co- 
nofeer? quanto fia neceflario 1’ avervi attenzione 
nell’ educare la Giovenca .

OGGETTO PRIMO
DELL’ ISTRUZIONE .

Vantaggi dello flud’O delle bell' Arti e delle 
Sciente per iflruire P Intelletto •

TQ^r concepire una giuda idea dell’ importanza 
1 delle funzioni di coloro che fono dedinati ad 

fra infeguare a’ Giovani le Lingue , le belle Lecte- 
Uo- re , La Stona , la Rettorica , la Filolòtìa 3 c le al-
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Coltivare r? Intelletto . 
tre Scienze che convengono a quella età , e p 
conoCcere quanto tali ftudj pollano contribuire 
anche alla gloria temporale di un Regno , balìa 
il considerare la differenza che i buoni ftudj met 
tono, non Colo traile Perfone private, ma anche 
fra’ Popoli .

Gli Ateniefi non occupavano Territorio mol
to ampio nella Grecia : ma fino a qual legno non 
giunte la loro riputazione ? Portando ie Scien
ze alla lor perfezione, portarono la lor propria 
gloria al fuo colmo . La fteffa (cuoia formò degli 
Uomini rari in ogni genere . Da elìa ufcirono 
grandi Oratori , fa moli capitani, favj Legislato
ri , intelligenti Politici . Quella tergente feconda 
fparfe gli fieffi vantaggi Copra tutte le bell’ Art’ , 
che fembrano avervi minor attenenza : la Cufi
ca , la Pittura, la Scoltma , P Architettura . Ella 
le rettificò, le nobilitò, pe> fezionolle : e. come 
te foflero ufcite dalla fteffa radice , e nudrice col
lo lìeffo umore , nello fleiìo tempo tutte le fece 
fiorire .

Roma divenuta Signora del Mondo colle uo 
vittorie, ne divenne l’ammirazione e’l modello 
colla bellezza delle Opere d’ ingegno eh*’ ella pro- 
duife poco meno che in ogni genere: e con que
llo fi acquifiò Copra i Popoli che aveva (ottomeffi 
al fuo imperio un’ altra Corta di fuperiontà, che 
infinitamente piu alletta di quella che non vie
ne le non dall’ armi e dalle conquide .

L’ Affrica , per 1’ addietro sì fertile in 
Ingegni e in gran Lumi , a cagione deila dimen 
ticanza delle belle Lettere è caduta in una lìerilità 
intera, come pure ne'la barbarie, di cui Depor
ta il nome , Ceni’ aver prodotto nel cor Co di tan
ti Secoli un fol Uomo che Ciafi dillinto con qual-

A i)
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4 Oggetto primo dello Studio 
che talentò, ed abbia facto rilòwenire del meri
to de’ tuoi Antenati, ovvero egli fletto le ne fia 
’fovvenutò Lo Redo può dirfi dell’ Egitto in par
ticolare per 1’ addietro confiderai© come Porgente 
di tutte le Scienze .

L’ op pollo è feguito fra’ Popoli dell’ Occi
dente e del Settentrione . Furono per gran tem
po confiderai come barbari e rozzi , perchè era
no frriza gufto per l’ opere d’ ingegno . Ma appe
na vi penetrarono i buoni fludj, hanno dati degli 
Uomini grandi che fi refero eguali in ogni forta 
di Letteratura e di profeti! one , a quanto 1’ altre 
Nazioni avevano avuto di più fodo , di più illu
minato , di più- profondo e di piu fublime •

Tutto giorno fi vede che a mi fura del patta
re le Scienze fra’ nuovi Popoli , elleno li tra
sformano in altri Uomini : e col dar loro inclina
zioni più dolci , pulizia meglio regolata , leggi 
più umane, li traggono dall’ol’curi tà, nella qua
le fino a quel punto avevano languito, e dalla 
rozzezza ch’era lor naturale. In tal guifa evi
dentemente fi prova , che in climi differenti gl’in
gegni fono quali gli fletti ; che fol le Scienze vi 
mettono tant’onorevole diflinzionc; che fecondo 
fono effe coltivate o neglette , innalzano o ab
ballano le Nazioni, le traggono dalle tenebre o 
ve le immergono di nuoyo , e fembrano decidere 
della lor forte.

Ma fenza feorrere la floria , bada aprire gli 
occhi fopra quello fuccede nella Natura . Ella ci 
mofira la diflerenza infinita che la coltura mette 
fra due terre, per al vo affai fomiglianti . L’un?., 
perchè è abbandonata , rolla rozza , falvatica, fe- 
minata di fpine . L’altra ripiena d’ogni fona di 
Temenze e di frutta , ornata di amena ^arieti di
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i(zjQ Nihil fcracius in
geni i-s > iis prefertim gu»

Lo Audio 
dà airin-i

dedurne le confeguenze più dittanti
A iij

difciplina cxcuha funt.
Orai, n. 4-S.

COLTIVARE T? INTELLETTO . S
fiori ? aduna in anguflo fpazio quanto è di piu 
raro , di pili falu tiferò , di più deliziofo , e divie
ne per la diligenza del fuo Padrone un avventu
rato rittretto di tutte le bellezze delle, flagioni e 
de’ diverfi paefi . Lo fletto fuccede del noftro in
telletto , e fiamo Tempre pagati con ufura della 
diligenza che abbiamo di coltivarlo . Quello è il 
fondo che ogrni Uomo il quale conofee la nobiltà 
di (ùa origine e di Tua forte è in obbligo di far 
valere ; (a) fondo tanto ricco e tanto fertile , tan
to acconcio a produzioni immortali , e folo de-, 
gno di tutta la "Tua attenzione .

In fatti 1’ intelletto fi nudrifee e fi fortifica 
colle Tubiimi verità che lo Audio gli Tomminittra . |jerro 
Crefce e ingrandire per dir cos,ì co’grand’ Uo cj^ 
mini , de’quali ftudia 1’Opere , come fi prendono. VJinento 
le maniere ed i fentimenti di coloro co’qua'i per / jcn c- 
1’ ordinario fi vive . Con nobil emulazione fi pie- ftcnf10ne. 
ca di giugnere alla lor gloria , e col motivo del 
faccetto eh’ eglino hanno avuto lo fpera . Mette 
in dimenticanza la propria fu a debolezza , e fa 
degli sforzi avventurati per innalzarli con etto loro 
fopra feftettò . Sterile alle volte di fuo proprio 
-fondo 5 e rinchiufo dentro anguftiffìmi confini , po
co inventa , ed agevolmente fi rende efaullo . Ma 
lo Audio fupplifee alla Tua fterilità , e fa ch’egli 
tragga d’ altra parte quanto gli manca . Stende le 
fue cognizioni ed i fupi lumi per via di flranieri 
foccorfi , porta più lontano le fue riflefljoni ? mok 
tiplica le fue idee, le rende più variate , più di
pinte , più vive ; gl’ infegna a ravvifare la verità 
da più afpetti, gli (copre la fecondità de’ principi , 
e lp fijuta. a dedurne le confeguenze più dittanti.
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di Rettorie?

per gli af
fari .

Oggetto primo dello Studio :
Nafeiamo nelle tenebre dell’ ignoranza , e la 

vi aggiugne moire ralle pre

ni , a 
initia iluxerunt .

6 4-.
pii

Lo (Indio
dì della quanto fi dinomina Scienza : dà anche della 
capacità pacìtà per gli affari e per gl’ impieghi .

Paolo Emilio , che potè il fine al Regno dei 
Macedoni , ben Capeva la maniera onde fi forma
vano gli Uomini grandi . Plutarco ofi'crva la cura 
particolare ch’egli ebbe dell’educazione de’ Cuoi 
Figliuoli . Non fi contentò di far ad cflì inlegna
re il loro proprio linguaggio per via di regole, 
com’era allora il cottume: fece che parimente 
fiudiattero la Lingua Greca . A0egnò loro ogni 
forca di Maeftri, di Gramatica , di Rettorie? , di

qui bus tanti toni 
Scuce.

(a) Quam vencrac io
ne vi ptuxnribus meis de
beo , er.ndcm illis pr<e- 
ccptoribus generis liuma-

ì

Lo (tedio
fommini- cattiva educazione
lira detta yenzioni . Lo ttudio diflrugge le prime , e correg- 
perfczio- ge Poltre . Somminiflra a’ noflri penfieti ed a’no- 
ne • ilri ragionamenti della perfezione e delPefurtezza.

Ci prefenta per guide e per modelli gli Uomini 
più illuminati e più favj dell’antichità, [a) che 
ben fi pofldno dinominare in quello I enfio con Se-* 
reca i Maettri ed i Precettori del Genere ama
ro . Frettandoci il loro diCcernimento e gli occhj 
loro , ci fa camminare con ficurezza al lume che 
portano innanzi a noi quelle feelte Guide, le 
quali dopo efier pattate forco l* efame rigorofo di 
canti fecoii e di tanti popoli , e fopravvilfute alla 
rovina di tanti Imperj , hanno meritato con fuf- 
fragio concorde di ettere per tutte F età feguenti 
gli arbitri fupremi del buon gatto , ed i modelli 
compiuti di quanto la Letteratura pofiede di più 
perfetto .

Ma 1’ utilità dello (Indio non fi riftrigne a
ca-
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ifpofe alla diligenza di un Fa
si attento . Ebbe il vantaggio

(a) Scipio tam clcgans 
liberal ium ftudiorum oni
fi ifque dottrinai & au- 
ftor, & admirator fuit, 
ut Polybium Panxtium- 
quc, prjecellentes ingcnio 
viros , domi militixque 
fccum habueric . Ncque 
enim quifquam hoc Sci-

coltiyare l* Intelletto . 7
Dialettica, oltre quelli che dovevano ifiruirl? nell’ 
Arte militare ; ed egli fteffo atàfieva , più fpéffo 
che gli era potàbile , a tutti i loro eCercizj . Poi- 
ch’ ebbe vinco Perfeo, non fi degnò nemmeno 
gettar gli occhi Copra le ricchezze immente , che 
furono ritrovate ne’ Cuoi teCori . Permite Colo a’ 
Cuoi Figliuoli , che , fecondo lo Storico , amava (px^pa/x- 
no di molto le Lettere 9 il prendere i libri della /xu/Sau 
Libreria Reale.

Il fucceflo cori 
dre sì illuminato e 
di dare a Roma un fecondo Scipione 1’Africano, 
vincitor di Cartagine e di Numanzia , e non me
no commendabile per il fuo gufto maravigliofo 
per le belle Lettere e per tutte le Scienze, che 
per le fue virtù militari (rt) . Quello grand’ Uo
mo aveva tempre appretto di te , o in tempo di 
pace o in tempo di guerra , la Storia di Polibio 
c il Filosofo Panezio , eh’ egli onorava con parti- 
colar amicizia . ,, Alcuno , dice uno Storico par- 
5, landò di Scipione , non Capeva meglio di lui
55 
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99 
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non Capeva 
mefcolare il ripofò e 1’ azione , nè mettere più 
a profitto gl’ intervalli che gli erano laicisti da
gli affari . Divifo traile occupazioni della guer
ra e quelle della pace , fra 1’ armi e lo Rodio , 
o etercitava ii fuo corpo ne’ periglj, o colti-

A iiij
p’nne degan tiuS inter
valla negotiorum otio dil- 
punxerit, femperque auc 
belli aut pacis ierviir ar- 
tibus : femper inter arma 
ac ftudia verfatus v auc 
corpus pcriculis , autani- 
mum difciplinis exercuic. 
Veli* Patere. I. x- c. i 3.
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un grand’ ajuro 
dallo lludio del-
un tratto alla 
la fua capacità

(a) Africanus femper 
Socraticuni Xenophon-cm 
in mani bus habcbac . 
Lib. 2. Tufi. qu. li. 61.

(ó) Mugnum ingenium 
Luculli > magnumqne op- 
timarum artium ttudium, 
rum omnis liberali* & di- 
gna homine nobili ab co 
perccpta do&rina . . Ab 
co laus imperratoria non 
admodum cxpeérabunr .... 
Scd incredibili^ quidam

ingenti magnitudo non 
dcfìdcravic indocilem u- 
fus difciolinam • Itaquc , 
cu in torum iter & navi- 
ga:ioncm contumplì (fec 
panini in pere ornando a 
periris, parti in rebus ge
tti* Jegendis , in 
faéìrus unperaror 
cu ni e (Ter Roma profe
tili» rei miliraris 
Lìb. 4. Acad. qu ti. 1. &
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g Oggetto pktmo delio Studio :
vara il fuo intelletto colle feienze . E' verifi- 

mile che ( icerore dica di efìò , che aveva 
Tempre nelle mani 1’Opere di Senofonte: peiche 
io non fo , fé quello pofi'a canto convenire al 
primo Scipione .

(b) Lucullo tra He parimente 
dalla lettura de’ buoni Autori e 
la Storia . Vedendolo comparire a 
tetta degli Eferciti , fi ammirò 
confumaca . Era partito di Roma fenz* alcun ufo 
dell* Arte militare, dice Cicerone , 
Atta del tutto ittruito e perfetto Capitano . 11 fuo 
ingegno eccellente , coltivato dallo lludio della 
bell’ Arti , gli fu in luego di fperienza , che tut
tavia fembra non poter efler ’upplica .

Bruto pattava una parte delie notti nell’ ap
prendere 1’ arre militare tulle relazioni delle cam
pagne de’più famofi Capitani , e non ittimava 
perduto il tempo che impiegava nelia lettura de
gli Storici , e fpecialmente di Polibio, fopra le' 
di cui Opere fu ritrovato occuparfi a travagliare 
poco prima del combattimento famofo in Farfaglia-

e giunfe in



1
metto- 
in p ri

mi ni-

COLTlVAkE I? INTELLETTO £
Non è difficile il comprendere quanto la cu

ra particolare che i Romani preiero negli ultimi 
tempi della Repubblica di ben coltivare 1’ intel
letto de’ Giovani dovette naturalmente aggiun
gere un nuovo merito e un nuovo luttro alle gran 
qualità che per altro avevano , mettendoli in 
iftato di ettere eccellenti egualmente negli eferci- 
zj dell’armi e del foro, e di fofìenere con pan 
fu cc etto gl’impieghi della fpada e quelli della 
toga .

Succede alle volte che alcuni Generali d’ e- 
fercito , per non aver coltivato il loro intelletto 
collo Audio delle belle lettere, diminuifeono la 
pompa di lor vittorie ccn relazioni Cecche , in
formi y e languenti , e la loro penna fcftiene ma
lamente le imprefe della loro fpada . Eglino fono 
in quello molto differenti da Ce fare, da Polibio, 
da Senofonte e da Tucidide, che colla vivacità 
delle loro deCcrizioni trafportano il Lettore fu.! 
campo di battaglia ; gli rendon ragione della dif- 
pofìzion delle Truppe e del terreno, de’principj 
e de’ progredì del combattimento , degl’ inconve
nienti (opraggiunti e de’ rimedj applicaci , de’ 
dubbj divertì e di loro caule, e per via di 
quelli varj gradi lo conducono cerne per mano 
all’ avvenimento .

Si può dire altrettanto de’negozj, de’.le ma- 
gidrature , de’.le amminifìrazioni , delle commif- 
fieni , in Comma di tutti gl’ impieghi che 
no in obbligo di parlare o in pubblico o 
varo , di fc vivere , di render conto di fuo 
fieno , di maneggiare gli animi , di guadagnarli , 
di perfuaderli : e qual impiego vi è egli che non 
richieda quU; tutti quelli doveri?

Nulla g più ordinano dell’ udire Perfonc cbs
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gravo fi
(fi) che fenza 
una fpecie di 

come il iepolcro di un Uomo vivo . 
Mette in iftato di giudicar fanamente dell’ Opere

io Oggetto primo dello Studio :
Altri van-pratican nel mondo iftruite da lunga fperienza 
raggi del- e da riflefiìoni ferìofe > lagnarli amaramente di 
lo Audio . eflere fiata tiafcurata la loro educazione , ed ave

re rincrefcimento di non eflere fiate nudrite nel 
gullo delle fetenze, delle quali cominciano trop
po tardi a conofcere 1’ ufo e il valore - Confef- 
fano che quello difetto le ha allontanate dagl’im
pieghi importanti y o le ha lafciate in un’ attività 
molto inferiore alle loro cariche, o le ha fatte 
anche foccombere al loro pefo .

Quando in certe occafioni flrepitofe, e in 
polli dillinti , fi vede un Giovane in Magiftrato , 
coltivato dalle belle Lettere, trarfi gli applaufi 
del Pubblico ; qual è il Padre , che non defide- 
rafie un tal Figliuolo , e qual è il Figliuolqpun 
poco fenfato che non defiderafie un tal fucceflo ? 
Tutti allora fi accordano nel fentire il vantaggio 
delle Scienze . Tutti comprendono quanto fieno 
acconce ad innalzare un Uomo fopra la fua età , 
ed alle volte anche fopra il fuo nafaimento .

Ma quando quello fiudio non 
acquifiare 1’ abito della fatica , a 
na , ad arredare e fermar 1’ incofianza dell’ intel
letto, a vincere 1’avverinone per una vita feden- 
taria ed applicata e per tutto ciò che foggetta 
e cattiva, quello di già farebbe non ordinario 
vantaggio. In fatti egli allontana dall’ozio, dal 
giuoco, dalla diffoìutezza . Riempie utilmente gl’ 
intervalli del giorno , che fono sj gravofi a tan
ti, e rende gratiflimo un tempo , 
il foccorfo delle beile Lettere è 
morte, e come il fepolcro di un



coftutni

atque , ubi minime credas, 
eminet & cxccllit, Dialoga 
de Orai ,cap 32.

j a 

fe coltivando formare i 
cuore , non 

quanto fi ha ragione di atten-

(") 10 
quando è ben fatto , 
una perfezione , una

(a Ipfa mulrarum ar- 
tium icientia ctiam a- 
liud agente no$ or-nac,

COLTIVARE T? INTELLETTO . It
eh’ efeono in luce ; di Origliere l'ocietà cogli Uo
mini di talento ; di entrare nelle migliori compa
gnie ; di aver parte ne’ più dotti colloquj ; di 
fom mi ni (Ira re dal Tuo canto motivi di parlare aHa 
converfazione , nella quale fenza quello reftcrebbefi 
muto ; di renderla più utile e più grata , me (co
lando i fatti colle rifleffioni , e dando a quelli con 
quelle rifaito .

Confetto che fover.te nelle converfazioni , 
negli affari , ne’ difeorfì ancora che fi hanno a 
comporre , non fi tratta di Filofofia , di Matema
tica , di Storia Greca o Ramana . Pure 
fludio di quelle Scienze, 

al:’ intelletto
diftinzione ed anche una grazia ,

fomminiftra
folata , una
che agevolmente fi conofce dagl’ intelligenti.

Ma è tempo di paffare al fecondo vantaggio , 
che fi dee trar dallo Audio , ed al fecondo fine che 
i Maeftri debbono proporre a fe fteffi nell’ irru
zione de’ Giovani , che è il dar regola ai lord 
collumi , e il formar in effi 1’ Uomo civile •

OGGETTO SECONDO

dell’ Istruzione,

Cura dì formare ì co fiumi .■

4^E 1* Iflruzione non averte per fine fe non Pi- Neceflìtà 
O flruire P Uomo nelle belle Lettere e nelle di trava- 
Scienze ; fe dovette riftringerfi nel renderlo dot- gli are 
to , eloquente , atto agli affari ; e 1. 
1’ intelletto , trafeuraffe di regolare il 
corrifponderebbe a
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uno flromento , atto a procurare la buona forte 
alla Società . La virtù gli fomminiflra il gufto 
----- i vera e foda gloria ; gl’ infpira P amor della 
Patria cd i motivi per ben fervirla ; gl’ infegna a 
preferire fempre il ben pubblico al privato , a 
nulla credere necefi'ario fe non il dovere, nulla 
filmabile che la rettitudine e 1’ equità > nulla con-
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i3 Oggetto secondo dello Studio: 
derne , e non ci condurrebbe ad uno de’ princi
pali fini per i quali noi fi a in nati . Per poco G 
efamini la natura dell’ Uomo , le fu e inclinazio
ni zi fuo fine , è facile il conofcere eh’ egli non 
è fatto per fe folo , ma per la focietà . La Prov
videnza io ha deftinato ad efercitarvi qualche im
piego . E' membro di un Corpo , di cui dee pro
curare i vantaggi : e come in un gran concerto 
di Mufiea, fi dee mettere in ifhto di ben folle
nere la fua parte, per rendere l’armonia perfetta* 

Ma nella varietà infinita di funzioni che di
vidono ed occupano gli Uomini, gl’impieghi che
10 Stato ha maggior in te rette di vedere ben efer- 
citati , fono quelli che fi efercitano co’ talenti 
dell’ ingegno , e domandano cognizioni fap^àorr 
e più rilevate . L’ altre arti , 1’ altre profefiioni 9 
poffon’ ettere trafeurate fino a certo fegno , fenza 
che lo Stato ne riceva un notabile pregiudizio .

’’ impieghi che richiedono del
la direzione e della faviezza, poich’ eglino danno
11 moto a tutto il corpo dello Stato , ed avendo 
maggior parte nell’ autorità , influifeono più di
rettamente ne’ faccetti del governo , e nella pub
blica felicità .

Won vi è Ora virtù mette gli Uomini in iftato 
fe non la di ben foddisfare a’ pubblici polli . Le buone qua- 
probità lità del cuore fomminiftrano il valore all’ altre, 
che fod- e facendo il vero merito dell’Uomo, lo rendono 
disfaccia 
degna
mente ai della 
-polli .
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Mae- fine di. 
tutti gli 
lludj è il 
rendere 

Uomo 
migliore .

toxmaxe t costumi . 13
'fùl stivo (e non la refiimonianza di Tua cofcien- 
'za , e 1’ approvazione degli Uomini dabbene , nul
la ignominiofo fe non il vizio . La virtù lo ren
de alieno daB’inrerefle , per confervarlo in liber
tà ; lo fa fuperiore alle lufinghe , a’ rimproccj a 
alle minacce , e alle difawenturé ; gl’ impedilce 
il cedere ad’ ingiuRizia , per quanto ella fia for
mici bile e potente; e lo avvezza in tutte le fue 
azioni a appettare il giudicio durevole e incorrut
tibile del’a pofterità, ed a non anteporgli un fal
lo e breve lampo di gloria , che fvanifce colla 
vita a guifa di lieve fumo .

Ecco quanto a fe propongono i buoni 
Ari nell’ educazione della Gioventù . Poco Rima- 
noRe faenze , fe non guidano alla virtù . Tengo
no per nulla la più valla erudizione, s’è fenza 
probità . Preferifcono l’uomo oneRo all’uomo dot n. 
to ; e neiriRruire i Giovani in/tìitto ciò che l’Ami- 
chità ha di più bello -, penfano meno a renderli 
intelligenti , che a renderli virtuofi ; buoni Fi
gliuoli , buoni Padri , buoni Padroni, buoni Ami
ci , buoni Cittadini .

In fatti fenza quello averebbefi a far tanto 
cafo di quella fotta di Rudj, che fecondo l’efpref- 
fione di un favio Pagano , non farebbono acconci 
che a nudrire 1’ orgoglio , e farebbono infufficienti 
a correggere alcun di ietto ? Ex ftudiorutn libera
nti») vana oftentatione , €> nibil fanantibus literis. 
Servirann’ eglino , dice in altro luogo , per gua
rirlo da’fuoi fallì pregiudizi, o per indebolire le 
fue pallio ni ? Lo renderanno più coraggiofo , più 
gioito , più liberale ? Ctijus ifla errores minuent ? fdcm dfc 
cicjiis ctipiditatcs prementi Quem fortiorem 9 quei» brev. Vi- 
jiipiorem 9 qucm libcralìorcm fadenti nccap. 14.

Seneca aveva prefo quello lodo penfiero
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14 Oggetto secondo dello Studio : 
dalla Filoiofia di Platone , che ftabilifce in molti 
luoghi de’ tuoi Scritti quefto eccellente principio: 
che il hne dell’ educazione e dell’ irruzione dei 
Giovani, non meno che del governo de* Popoli , 
è il renderli migliori; e che chiunque fi allonta
na da quefto fine , qualunque merito egli compa
risca avere per altra parte , non è veramente de
gno della (lima e dell’approvazione del Pubblico. 
Quefto è il giudicio che il gran Filofofo faceva 
di uno de’ più illuftri Cittadini di Atene, il qua
le aveva per gran tempo governata la Repubblica 
con eftraordinaria riputazione ; aveva riempiuta la 
Città di Tempj, di Teatri, di Statue, di pubbli
ci edificj ; Paveva ornata co’monumenti più fa- 
moli , e fatta tutta brillante per l’oro ; avevi re- 
fo efaufto quanto la fcoltura , la pittura , e l’ar
chitettura hanno di piu bello e di più grande , ed 
aveva ftabiliro nelle fue opere il modello e la re
gola del gufto di tutta la Pofterita . Ma Platone 
domandava fe fofie poflìbile il nominare un fol 
Uomo , Cittadino o Straniero , Schiavo o Libe
ro , cominciando da’ fuoi proprj Figliuoli , che 
Pericle averte refo colle fue applicazioni più Sa
vio e più uomo dabbene. Ofiervava con molto 
giudicio che per lo contrario egli aveva colla fua 
maniera d’ operare fatte perdere agli Ateniefi le 
virtù de* loro Antenati, e li aveva refi infingar
di, molli , ciarloni, curiofi , amatori di folli fpe- 
fe , ammiratori di cofe Superflue e vane . Dal che 
lanciava a concludere che a torto erano dare lodi 
sì grandi alla Stia amminiftrazione , poiché più 
non ne meritava che un Cozzone il quale aven
do prefo l’ impegno di ammaeftrare un bel caval
lo , non gli avertè infognato che ad inciampare ? 
che ad efter duro, tardo, vizioso, reltio •
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da tutto ciò
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natu- 

ralc dell’ 
uomo ed 
al torren
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teratura per quam pueris 
dementa traduntur, non 
docce liberales arres, fed 
mox perci pi end is locum 
parat : fic liberales arces 
non pcrducunt animum 
ad virtutem, fed expe
di unt . Senec. Ep. 88.

(a) Qua re ergo libera- 
1 ibus ftudi-s Filios erudi- 
mus? Non quia virtù rem 
dare pollone > fed quia a- 
nimum ad accip»cndam 
virtutem prjeparant . Que- 
madmodum prima il la , 
ut antiqui vocabanc, IN

FORMARE I COSTUMI . I 5
Er facile il fare 1’ applicazione di quello prin

cipio allo Audio delle belle Lettere e delle Scien
ze . C’ infogna a non trafcurarle , ma a trarne 
tutto il frutto che fe ne dee attendere: a confi- 
derarle , non come noAro fine , ma come mezzi 
che vi ci pofibn condurre (rr) . Elleno non han
no per oggetto immediato la virtù , ma prepara
no ad ella ; e fono rifpetto ad efi'a ciò che i pri
mi elementi della Grammatica fono verfo le bel
le Lettere e le Scienze, cioè utilizimi ftromenti , 
quando le ne fappia fare un buon ufo .

Ora P ufo che fe ne dee fare , è il fervidi Maniere 
deliramente di tutte le mafiìme , di tutti gli efem- 
pj e di tutte le fiorie notabili che s’ incontrano 
nella lettura degli Autori, per infpirare a5 Giova
ni P amore per la virtù e P orrore pel vizio .

E' nel cuore delP uomo , dopo la fua comi- Neccfiìrà 
zione , una infelice fecondità pe ’l male , che al- di oppor
tela ben predo ne’ fanciulli il poco delle buone re a^a 
difpofizioni che vi tettano , fe i Genitori ed i 
Maefiri non travagliano di continuo a nudrire ed 
a far crcfcere le deboli femenze del bene , refi- 
dui preziofi delP antica innocenza , e fe non isbar- 
bano con infaticabil cura i rovi e le fpine che 
fondo tanto cattivo inceflantemente produce.

Quella naturai inclinazione al male è per lo dumi, de’ 
più fortificata ne’,Giovani da tutto ciò che li buoni e-



ftf) Maxima debctur 
puero reverenti*. Juve»- 

b) 1111 vox . qua: ti. 
mebatur , erat blanda non 
tamen publica: *c hxc 
qua? timenda eli, non ex 
imo fcopulo , fed cxomni 
terra rum parte circunifo- 
nac. Seuec. Ep. 31.

(c) Nulla ad auves no- 
flras vox impune per fer
mar » Epiji. 54,

16 
fbrnni , c circonda . Vi fon 
de’ noni no fine a 
principi , gno e p avvertenza 

rifirignerfi

OCGFTTO SFCOMDO DI’* LO STUDTO : 
eglino molti, Padri che fappia. 

qual legno dee giugner.e il conte
gno e 1' avvertenza innanzi a’Figliuoli , c vo
ciano rifirigneHi a legno di non fare alla loro 
pn-ienza alcun difeorfo che polla formare qualche 
falla prevenzione nel loro fpirito ? Tutto non ri- 
fuona intorno ad efiì , delle lodi che fi danno a 
coloro , i qual» adunano gran ricchezze , hanno 
nvmcToib equ paggio , vivono Fa gozzoviglie, 
abitano in fontuofi e ben ornati palazzi? Da tut
ti quelli luffragj non formali come un pubblico 
grido > (J> ) ed una voce molto più perigliofa di 
quella de’le Sirene, onde parla la favola, che pu
re non era intefa che intorno allo fcoglio nel 
quale avevano la loro abitazione , dove che que
lla lì fa ientire in tutte le Città e poco meno che 
in tutte le cale? (c) Nulla fi dice impunitamente 
innanzi a’Fanciulli . Una parola di fiima o di 
ammirazione fuggita di bocca ad un Padre lopra 
le ricchezze , è (ufficiente per accendere in elfi 
un desiderio , che crescerà cogli anni, e non fi 
eflinguerà foife giammai.

(d) A tutte quelle voci incantatrici è dun
que

Admirationcm nobis 
parenres auri argentique 
tccerunt : & tcncris in- 
fufa cupiditas altius fe
dir , crcvitquc nobifeum. 
Epìft. 115.

(d) Sit ergo aliquis 
cuftos & avrem fubinde 
pcrvellat > abigatquc ru- 
mores, & reclamet popu- 
lis latidaiitibus... ì^'cccl- 

fariuns



non 
o guarirli dal male

na trafporcarli 
ed opporre al 

d?’ pravi efempj che 
mondo , le 

gli efempj de’ grand’ Uomini dell’ anti- 
onde gli Autori che hanno fralle mani lo- 

B ro
ria infufurret. Epi(k< 54* 

(rf) Si vclis vitiiscxui» 
c a vitiorum excm- 

-plis vecedenduni ed .. Ad 
mcliores tranfi. Cuoi Ca- 
ronibus vive , cum Lx- 
lio > &c- Scuce. Epìft. 1 04.

FORMARE I COSTUMI . 17
que duopo 1’ opporne una , che fi faccia Centire 
nel mezzo al confuto romore di opinioni peri- 
gliofe , e dillrugga tutte le falfe prevenzioni. I 
Giovani hanno bifogno ( fe mi è permetto il fer
vami di quello termine ) d’ un Ammonitore fe
dele ed affiduo , di un Avvocato che tratti appretto 
di eflì la cauto del vero , dell’ onefto , della retta 
ragione, loro faccia feorgere il falto che re^na 
in quali tutti i difeorfi , e in tutte le converto- 
zioni degli uomini, e lor fomminiftri delle regole 
ficure per farne il difeernimento.

Ma chi farà 1’ Ammonitore ? Il Maeftro che 
ha l’impegno di lor educazione ne farà la funzio* 
ne : e La farà forfè col mezzo di lezioni regolate 
onde imprenderà ad illruirli fu quello punto ? Al 
folo nome di Lezioni sòigoteifeono : Hanno fulla 
parata, e l’animo loro lì chiude a quanto fi dice 
ad eflì , come fe fi a vette il dilegno di tender lo
ro 1’ infidie .

Ez duopo dar loro Maeflri , che non fieno ad 
eflì tofpetti , e de’ quali non poflano aver diffiden
za . (a) Per prefervarli o guarirli dal male attac
caticcio del fecolo prefente , bifog 
in altri paefi , c ad altri tempi , 
torrente delle faìfe maffime e 
feco rapifee poco meno che tutto il 
maffime e 
chità,

Toni. I.
fantini eft admoneri, & 
haberc aliquem a 4 vota tu ni . 
bona; mentis , eque tanto long 
fremi cu fai forum , unani 
denique audire voccm... 
qurc tanti? clamoribus ani- 
bitiofis exiurdato fallita-



/
lo flato vacillante ,

s
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(c) Curio ad focum fe
denti magnum auri pon- 
dus Samnites cum attulif- 
fent, repudiati ab co funt. 
Non cnim aurum haberc, 
prxclartim Cibi videri di- 
xit, fed iis qui haberent 
aurum imperare . Cic» de 
Se licèi. u, 55»
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Opporre 
all' amor di giorno in giorn 
delleric- Uomini nuovi 5 ebbri di lor impenfata fortuna , 

le fpefe infenfate de’ quali non 
a confumare le ricchezze immenfe , 
a nulla ritrovare di grande e < 
pulenza ed opulenza enorme ? 
folo la povertà , ma :-------
fla , come infopportabile ignominia ; 
fiere tutto il merito e

(a Homines novi . . . 
omnibus niedis pecuniam 
trahunt, vexanr: tamen 
fumma libidine divitias 
fuas vincere ncqueunt . 
Sallufl Catti, cap. 20.

(b) Sed ilice ruftico ope
re attritiK manus falutcm 
publicam ftabilicrunt. Val. 
Max.lib. 4. cap.<^

i
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con-
a
Confoli e de’ Dittatori

18 Oggetto secondo detto Studio:-
ro favellano . Eglino afcoltan volentieri le lezioni 
che loro fanno un Cammillo , un Scipione, ,.n 
Ciro : e queQe forte d’ iftruzioni nafcofle e cerne 
traveflite fotto ii nome di Storie , fanno tanto 
maggiore impreffione in etti , quanto fembrano 
meno ricercate , parendo lor prefentarlì dal puro calo.

11 gufìo della vera gloria e della vera grandezza 
o viepiù fi perde fra noi (#)

e 
chczzc e |e fpefe infenfate de’ quali non poflbno giugnere 
de piace- a confumare le ricchezze immenfe , ci avvezzano 
ri,diedi- a nuua ritrovare di grande e di filmabile che l’o- 
VierC 1 pulenza ed opulenza enorme, a confiderare non 

folo la povertà • ma anche una mediocrità one- 
1* efem- ’ come iniopportabile ignominia ; a far conii- 

pj delli ^ere tutto H merito e tutto l’onore nella magni- 
Antichi , ficenza degli edificj 5 de’ mobili , degli equipaggi , 
che vi fo- delle menfe .
no con- La Storia antica qual contrailo non oppone 
trarj . a quello guflo depravato ? Ella ci fa vedere dei 

che andavanfi a prendere 
all’ aratro. Che battezza in apparenza! (b ) Ma le 
mani incallite da villerecce fatiche , foflenevano 

e falvavano la Repubbli
ca . (c) In vece di penfare ad arricchirfi , ricufa-



i

(a) Fabricius ad focum 
cccnat illas ipfas radices , 
quas in ag-o repnegando 
triumphalis fenex vulfic . 
Senec. de Provi d. c. 3.

(b) Panini feite convi- 
vium exorno ... At illa 
multo optuina Reipubli- 
ex do&ns fu in hoftes fc-

1 
*

FORMARE I COSTUMI . 19
Vano P oro eh’ era lor prefentato , vedendo ch’era 
più bello il comandare a coloro clic re pottede- 
vano , dell’ averne eglino fletti il pofleffo . I più 
grand’Uomini , come Ariflide fra’Greci ch’era 
flato fopraflante a tutti gli Erarj della Grecia per 
molti anni; Valerio Publicola , Menenio Agrippa, 
e tanti altri fra'Romani, morivano fovente fenza 
lafciare con che fomminiftrare alle fpefe de’ lor 
funerali , tanto la povertà era in onore fra etti , 
e le ricchezze fprezzate . (d) Vedevafi un vec
chio venerando, ili 11 firato da molti trionfi, man
giare a canto al fuo fuoco i legumi eh’ egli fletto 
aveva coltivati e raccolti nel fuo orto . (£) Egli
no non fi piccavano di abilità nell’ ordinare un 
convito : ma in ricompenfa Capevano bene P arte 
di vincere i nemici nella guerra , e di governare 
i cittadini nella pace . (c) Tutti magnificenza ne* 
Tempj , e ne’ pubblici edificj , e nemici dichiarati 
del luffe nelle cofe private, fi contentavano per 
le fletti di cafe molto modelle , ch’eglino ornava
no colle fpoglie de’ nemici, e non con quelle de* 
Cittadini .

Auguflo , che aveva innalzato l’imperio Ro
mano al più alto punto di grandezza , nel quale 
fotte mai flato , e in vedere i fuperbi ed.'ficj , on
de aveva arricchita Roma, (d) vantava!! con coni- 

B ij
ri rc.&rc.Saliajl. Jugurt.c. 8 ;. 

(c) In lùppliciis Dco- 
rum magnifici, domi par- 
ci. Cai il cap. 9

(d. Urbem exeoluir a- 
dco, ut jure (ir gloria- 
tus , marmorea ni fe rclin- 
querc , quarti lacerkiam 
accepiflec.S’vttf. in Affg.c.1%.



Città che
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io Oggetto secondo Ditto Studio: 
piacenza , ma con verità , che lafciava tutta di 
marmo una Città che aveva ritrovata tutta di 
mattoni: Augufto , dico, in tutto il Tuo regno, 
che durò più di quarant’ anni , non fi allontanò 
mai dall’antica femplicità de’Tuoi Antenati, (rf) 
Le Tue Cafe , o in Città , o in Campagna , nulla 
avevano di fontuofo . Conferve Tempre una’ Torta 
di mobili , de’ quali il lutto de’ privati Tarebbefi 
di poi arroffito . Dormì Tempre nella fletta came
ra , fenza cambiarne come gli altri nel mutarfi 
delle Ragioni . Non portò quali mai altre velli- 
menta Te non quelle che 1’ Imperatrice Livia 9 
ovvero Tua Sorella Ottavia avevan filate .

Maniere di quella natura fanno imprettìone 
ne’Giovani : e chi non ne remerebbe commotto ? 
Si ajutano a Tare le riflettìoni che Seneca dice 
aver fatte vedendo in una Cafa campeflre di Sci
pione 1’ Affocano de’ bagni di un’ eflrema fempli
cità , mentre nel fu® tempo fe n’ era portata la 
magnificenza ad incredibil eccetto . (b) ilo un gran

capta eli, ablucbat cor
pus laboribus rufticis fcf- 
fum.- exerccbat enim ope
re fe, terramque [ ut mos 
fuic prifeis ] ipfc fubige- 
bat. Sub hoc ilio tcfto 
tam fordido fletit: hoc 
illuni tam vile pavimen
to ni fuftinuit. At nunc 
quis eli, qui fic lavari 
fuftineat ? Paupcr fibi vi- 
detur ac fordidus , nifi 
parictes magnis & pretio- 
fis orbibus rcfulfcrint- Sey. 
Ep. 86.

(</) Habitabat sedibus 
ncque laxitate , ncque cul- 
tu confpicuis • Ib.cap. 72. 
Jnftrumcnti cjus & fupcl- 
leftilis pnreimonia appa- 
ret etiam nunc, rcfiduis 
le&is atque menfis quo
rum plcraque vix priva
re eleganti® fint . Ib c.7^.

(b) Magna me voluptas 
fubit contcmplanteni mo- 
res Scipionis ac noftros. 
In hoc angolo ilio Carta- 
ginis horror, cui Roma 
debec quod tantum Temei
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per la più 
per dire an-

non

(zi) O quantum orar Pe
culi decus? Imperatorcni 
triumphalem, cenl’orium, 
& [ quod fuper omnia 
hxq eli J Catoncm uno ca-

PORMARE I COSTUMI . 2 £
piacere , die’ egli , allorché io inetto in paragone 
i coltami di Scipione co’ noflri . Quel grand’ uo
mo, terror di Cartagine , ed onore di Roma, 
dopo aver coltivato il fuo campo colle proprie 
fue mani, veniva a bagnarli dentro l’oleato ri
cetto , abitava 1’ angufto tetto, fi contentava di 
una (ala laftricata con tanta rozzezza . A chi ora 
baderebbe tanta mediocrità ? Credefi di edere po
veramente e fordidamente alloggiato , fe le ric
chezze e la magnificenza non rifplendono anche 
ne’ bagni .

O che maraviglia , (4) efclama in altro luo
go , vedere un uomo che era pattato per il co
mando degli eferciti , per il governo delle Pro
vincie , per gli onori del trionfo , e 
onorevole Magiflratura di Roma ■ e 
cora qualche cola maggiore , veder Catone 
avere per tutto equipaggio che un fol cavallo , 
il quale portava infìeme col fuo Padrone tutto il 
fuo piccol bagaglio : Vi è ella alcuna lezion di 
Filo fo fo eh’eflèr polla più utile di Umili riflettioni ?

Di qual pefo non fono le parole ammirabili 
dello fletto Scipione, di cui abbiamo parlato , 
colle quali dichiara a Mattinitta che fra tutte le 
virtù la continenza è quella, ond’ egli più fi pic
ca ; e che i Giovani non hanno tanto a temere 
de’ nemici armati, quanto de’ piaceri che per 
ogni parte circondano quell’ età ; e che chiunque 
ha faputo metter loro un freno e domarli , ha 
riportata una vittoria più gloriofa di quella che 

£ iij
ballo ette con tenta m , Se 
ne toro quidem : partem 
enim farcini ab utroque 
larere depcndentc? occu- 
paban c . Seuec. Ejlìjl- 8 7.



Il

-

•• il

1

■A •'
ilG '
- '

(/?) Eximicc formae Vir- 
gincm ,. . accerlìtis parcn- 
tibus & fponfo inviolata  ̂
tradidit, & juvenis, & 
coelcbs,& viftor .Val.Max, 
lìb. 4. cap, 3.
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(b) Vcniflc Di.’s fimil- 
limum juvencm ; vincen- 
tcm omnia, rum armis, 
tum bentgnitate ac bc- 
ncficiis . Tit. Liv. n. 5-0.
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Oggetto secondo dello Studio
Tit Liv, eglino avevano riportata contro Siface . Non fft 9 
ìib.30 n- non 9 Q mihi crede ) tantum ab boflibuf armatis 
J4’ retati noflra? periculi 9 quantum ab circumfufis un- 

dique rvoluptatibus . Qui eas fua tnnperantia fre
navi t ac dornuit , ncC multo majus decus majorem- 
que 'vittoriam [ibi pepcrit 9 quam nos Syphaee vi- 
Sio habemut .

Egli aveva ragione di parlare in quella guifa , 
dopo 1’ efempio di laviezza che alcuni anni prima 
aveva dato verfo una giovane e bella Principetta 
cha gli era Hata condotta fra gli altri prigioni di 
guerra . Avendo intefo efler ella promeifa in ma
ritaggio ad un Giovane Nobile del Paefe , la fece 
culìodire appretto di fe con tanta cura e modera
zione , quanto s’ ella fotte Hata nella Cafa mater
na . Giunto che fu il Giovane , gliela confegnò , 
dopo avergli fatto un difcorfo ripieno della gran
dezza e della nobiltà Romana , che non fi ritrova 
quafi più fe non ne’ libri ; e per mettere il col
mo a sì bell’ azione , aggiunfe alla dote della 
Principeffa il danaro che il Padre e la Madre gli 
avevano portato per rifeattare la loro Figi uola . 
Quello eiempio è tanto più ammirabile , quanto 
Scipione (<z) era allora giovine , lenza impegno 9 
e vincitore . Una tal generofità gli guadagnò i 
cuori di tutti i popoli della Spagna , (è) e lo fe
ce confiderare da etti come un Dio fcefo dal cie
lo fotto forma umana, che fi rendeva padrone di 
tutto, non tanto colla forza dell’ armi , quanto



(*) M. Mafjìeux nella 
Cu a Diflertazione /opra gli 
Scudi votivi, oflerva che 
Scipione ritornando a Ro
ma portò feco lo feudo, 
che nel p alaggio del Roda-

a’ Giovani e di 
ma non fi lafci pa- 

B iiij
no peri con una parte del 
bagaglio . Era flato in quel 
filiale perfino alC anno \6^6. 
che fu ritrovato da alc-u* 
ni Pcfcatori. Oro è nel 
Mujtf del Re.

FORMARE I COSTUMI .
Go’fuoi beneficj e colla fu a generofità . Pieni di 
ammirazione e di gratitudine fecero intagliare queft* 
azione fopra uno feudo (*) d’argento , di cui fecero 
un dono a Scipione : dono infinitamente più {limabi
le e più glorioso di rutti i tefori e di tutti i trionfi.

Con quelli efempj fi avvezzano i Giovani a 
difeernere il bello ; a [ 
mare e non ammirare che il vero merito ; a giu
dicare fanamente degli Uomini , non < 
che comparifcono, ma da quello che fono ; 
non feguire le prevenzioni popolari , e fpecial- 
mente a non lafciarfi abbagliare da un vano fplen- 
dore di azioni brillanti, che fovente in foftanza 
nulla hanno di (odo e di grande .

Infegnafi ad effi a
tà e di liberalità , a quelle che più traggono gli 
occhi e 1’ ammirazione degli Uomini ; e per que
lla ragione a non meno {limare Scipione 1’ Affri- 
cano , fecondo di quello nome , allorché adottato 
in una ricca Famiglia abbandona tutte le fue fa
coltà a fuo Fratello maggiore , che quando fman- 
tella Cartagine e Numanzia .

S’infinita ad elfi che un fervizio fatto gene- 
rofamente ad un Amico nella preflante necelfità, 
fupera le vittorie più firepitofe. Quella è la bel
la rifleflìone fatta da- Cicerone in una delle fue 
Aringhe . Il luogo è de’ più eloquenti , e non fi 
manchi di efplicarne tutta 1’ arte 
fvilupparne tutte le bellezze ;

Avvcz2a- 
eullare la virtù : a non ifti- re 1 Gio- 

? vani a 
da quello Prcferire 

alle azio
ni più 
firepitofe 
quelle di 
bontà, e 
di gene- 

preferire le azioni di bon- rofltà.
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fortuna & gloria? . Sint 
fané ilìa magna, qux re 
vera magna funt. De ju- 
dicio animi mei , ut vo
ler , quifquc fenriat. Ego 
enim hanc in rantis opi- 
bus , tanta fortuna, li- 
bcralitarcm in fuos, mc- 
moriam amicirijc , reliquis 
omnibus virtutibus ante
pone Pro Rabir. Poft-

43. 44-

tatum atquc jafturis , fed 
cxpericntia patrimoni! ani- 

labcutem cx- 
cepit , corrucre non tivir, 
fulfic & fuftinuit re , for
tuna , fide, hodicque fu- 
ftinet : ncc amicum pen- 
dentem corruerc paitur : 
ncc illi us animi acieni 
pcrfiringic fplendor fui 
nominis , ncc mentis quali 

genriumeonquiefeanufunt luminibus ollìcir altitudo 
& quidem magna , quis 
negar? Scd magnis exci
tata lunt praemiis ad ine- 
moriam hominum fempi- 
tcrnam . Quo minus ad- 
mirandum e fi cum fa cere 
illa , qui imino*taliratcm 
concupì veri t . Hcec mira 
laus efi , quse non poeta- 
rum carminibus , non an- 
nalium monumcntis cele
brami-, fed prudentium

P

• .

h hi

rem Romanum , veterani 
amicun fuum , fiudiofum 
amantem , uuiui»<i 
lui , non libidine ,

(a' Multas equidem C. judicio extenditur : Equi- 
Cxfaris vircutcs , magnas 
incredibilefquc cognovi .
Scd fune cererìe majoribus amantem , obfervantein 
quali theatris propolìtae, fui , non libidine, 'non 
& pene popularcs-: cafìris turpibus impenfis cupsdi- 
locum capere, cxercitum 
infirucrc, espurgare ur- 
bes, acìcm hoftium prò- plificandi, 
fiigarc; hanc vim frigo- 
rum hiememque, quam 
nos vix hujus urbis te- 
fris fuftinemus, excipere; 
bis Ipfis diebus ho fieni 
perfequi, tum , cum ctiam 
feras latibulis fe tegant , 
atquc omnia bella jure

24 Oggetto secondo dei.t.o Studio : 
rimente di renderli attenti alla mafinna eccellente 
che lo chiude . (rf) Cicerone efprime da un can
to le virtù guerriere di Cefare , eh’ egli mette del 
tutto in chiaro col rapprefentarlo come vincitore , 
non foto de’ nemici 5 ma anche delle fìagioni ; e 
dall’ altro 5 la protezion gcnerofa che concede ad
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FORMARE I COSTUMI.
un vecchio Amico , caduto in difavventura e 
dotto alla neceffità da inopinato infortunio ; indi 
pefate come Culla bilancia del vero 
di qualità pronunzia in favore 
„ Ecco 5 
,3 nare veramente grande
53

35

53

33

33

55

il 
d’

onore c 
fopra i 
ducili .

le due Corte 
della feconda .

die’ egli , 1’ azione che fi dee denomi- 
* 5 c degna di ammiraz'o- 

ne . Si pentì ciò che fi vuole del giudizio che 
ne produco ; ma quanto a me credo dover pre
ferire a tutte 1’ altre virtù di Cefare quella che 
in sì gran fortuna , e in sì eminente dignità , 
lo rende attento a’ bifogni di un vecchio Ami
co , e fenfibile alla Cua mi feria .

Darò fine a quelle offervazioni con un tratto Riflcfiione 
di Storia ben futheiente ad ifiruire la nobile Gio- lopra 
venta . Euribiade lacedemone , Generaliffimo della punto 
Flotta de’ Greci confederati armata contro i Per
miani, non potendo foffrire che Temiflocle Capo 
degli Ateniefi , per anche affai Giovane , foftenelfe 
troppo vivamente un parere contrario al fuo , al
zò la canna contro di effo con geiìo minaccevole 
c con parole pungenti . Che farebbono i nofiri 
giovani Ufiziali in limile congiuntura? Temiflocle 
lenza turbarli, e fenza fcuoterfi : Battìi diffe, ma 
a [colta . /xr/ axb'crov j . Euribiade forprefo
da tanta moderazione ascoltò in effetto ; ed aven
do fecondo il parere del giovane Ateniefe , pre
notata la battaglia nello llretto di Salamina , ri
porto la famofa vittoria che fa Ivo la Grecia , ed 
acquiflo a Temiflocle una gloria immortale .

Ln Maellro efperto fa approfittarli di una tal 
occafione, e non manca di far offervare a’ Giova
ni , che ne fra Greci nè fra’ Romani , i vincitori 
di tanti popoli , eh’ erano fuor di dubbio buoni 
giudici del punto d’ onore , e ben facevano in che 
confifieffe la vera gloria , non fi vide mai per sl



Curii.
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La noti- (4) Oflervafi
zia del ca-concio ad infpirare Pentimenti di virtù ed 
rartcre e Borre dal vizio , quanto la converfazione delie per
meile vir- fone dabbene, perch’ella s’infinua appoco appo

co , e penetra perfino al cuore . L’ udirle , il ve
derle fovente hanno le veci di precetti . La lor 
fola pretensa, anche quando tacciamo, parla ed 
ifiruifee . Quello è il frutto che principalmente fi 
dee trarre dalla lettura degli Autori . Ella ci met
te per dir così , in una interna dimeftichezza co* 
più grandi Uomini dell’ Antichità . Converfianio , 
viaggiamo , viviamo con elfi . Afcoltiamo i loro 
difeorfi ; Piamo tefiimonj di loro azioni . Entriamo 
infenfibilmente nelle loro maflime , e ne’loro fen-

tù de i 
grandi 
Uomini 
muove ad 
imitarli.
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rum obtinet frequenter 
□ udiri, aipici frequenter : 
Occurlus mehercule ipte 
fapicntium juvat , & efi 
aliquid quod ex magno 
viro vcl tacente proficias. 
Sente. Epift. P4..

(a) Nulla rcs magis a- 
nimis honefta induic , du- 
biofque & in pravum in- 
clinabilcs revocar ad re- 
Qum , quam bonorum vi- 
rorum converfatio . Paula- 
rim enim defeendit in pe- 
&ora, & vim -prxccpto-

26 Oggetto secondo dello Studio :
lunga continuazione di Secoli pur un etempio di 
duello particolare. 11 barbaro cofiume di vicende
volmente fvenarfi , alle volte fol per una parola 
fuggita a cafo dalla bocca , e di lavare nel fangue 
de’ fuoi Amici migliori una ingiuria pretefa ; il 
barbaro cofiume dico , che a noi piace nominare , 
nobiltà e grandezza d’ animo , era ignoto a quei 
famoli Conquifiatori . „ Serbavano , dice Salufiio , 
,, il lor odio e il loro rifentimento per i nemici ; 
,, e non fapevano contendere che di gloria e di 

Sallufi. virtù co’ loro Concittadini . „ Jurgia 9 difeor- 
-'-.c-p. jias s fimultates cum hoftibus exerccbant : cives cimi 

civibus de v ir tilt e pugnahant .
con ragione che nulla è più ac-

a di-

■ ri ' • *0 
ì
! j



fo
co- 

fiumi dc- 
vcn cfier 
brevi.

FORMARE I COSTUMI. 2?
timenti. Prendiamo da etti la nobiltà , la grandez
za d’animo, lo leccamento da ogni interelfe, 
1’ odio dell’ ingiuflizia , 1’ amore del ben pubbli
co , che rifplendono da tutte le parti nella lor vita. 

Quando parlo in cotefla guifa , non ì 
creda efler duopo 1’ infiller molto (opra

dicuntur : fed fi illa ani
mus bene cxceperit, con- 
valefcunc & exfurgunt . 
Eadem eli, inquam , prx* 
ceptorum condicio , qucc 
fcminum. Multum cffi- 
ciunt, cefi angufia fune; 
tantum , ut dixi , idonea 
mcns rapiat illa & in fe 
trahac. Settcc. 38.

(a) Seminis modo fp a le
genda lunt: quod quam- 
vis fit exìguum , cum oc
cupane idoneum locum , 
yires fuas cxplicat, de ex 
minimo in maximos au- 
élus difFundirur • Idem fa- 
cit orario . Non late pa
ter, fi afpicias : in opere 
crefcic. Pauca fune qu».

è che io te riflef. 
le rificlfio- foni 

ni di Morale . 1 precetti che rifguardano i coftumi Pra 1 
per far imprelfione debbon eflTere brevi , c vivi , 
c vibrati a guifa di Arale. Quello è il mezzo più 
ficuro di farli entrare nella mente , e farveli pren
der pofa . Non multis opus efì , fed cjficacibus • 
Facilius intrant , Jed & harem . Seneca è quello 
che così parla : ed aggiugne un paragone ben ac
concio a quello foggetto . (rt) Quelle riflelficni , 
die’ egli , fono come la Temenza . Ella è poca cofa 
in fe fteflTa : ma fe cade in terra ben preparata , 
appoco appoco fi fviluppa , e con infenfibili accre- 
feimenti , di piccolilfima eh’ era da prima, nota
bilmente fi fiende e s’ innalza . Così i precetti , 
onde parliamo , non confiftono alle volte che in 
una parola , in una breve riflelfione ; ma la paro
la , la riflelfione , che fembrano in quel momen
to come cadute e gettate , produrranno il lor ef
fetto col tempo .

Non fi dee dunque credere che quello effetto



da fit . Nec vero id offici 
polle confido , quo nc po- 
ftulandum quidem cft , ut 
omnes adelciccntcs iè ad 
ftudia convertane. Fauci 
utinam / quorum .tuncn 
in republiea lare patere 
potorie induftria. Cic. de 
Divi». I. 2.11 4. $.

le Criftia- 
ne non fa- 
rebbon di
verte d a 
quelle de’ 
Pagani .

(/?) Quod munus reipu- 
blicx after re majus , mc- 
liufvc poflumus, quam fi 
docemus aeque crudimus 
juventutem , Iris prxfer- 
tim moribus acque tempo
ribus , quibus ita prolapfa 
eft, ut omnium opibus 
refrenanda atqué coerccn-

pii/ • ' rI1 I

Senza lo Z^\
Audio del- ftri debbono avere 
laRcligio- Diicepoli le mafiìme e 
ne le fcuo-ritrovano appreflo gli Autori, 

che a formare ne’ Giovani 1’ uomo onefio , 
di probità , il buon cittadino , il buon ma 
Quefto per verità è di molto, e chiunque è tanto 
avventurato per riufeirvi , prefta al pubblico un 
gran fervigio . Pure fe riftringefle la fua fatica in

28 Oggetto secondo dello Studio :
fia pronto ed anche meno fia generale. Er mol
to che un piccol numero ne tragga profitto ; e il 
piccol numero non lafcerà di edere utilifiìmo alla 
Repubblica . (rr) Quella è la riftelGone che Cice
rone faceva trattando una materia rimile a quella 
onde io parlo : ed aveva prima offervato , che non 

.fi poteva preftare un maggiore e più importante 
fervizio allo Stato , che il travagliare all’ irruzione 
della Gioventù, fpecialmente in un tempo , nel 
quale a cagione della licenza sfrenata de’ co fiumi , 
ella aveva necetfìtà di effere ritenuta ed arrecata 
con tutti gl’ immaginabili mezzi .

OGGETTO TERZO

Dell’ locuzione .

Studio della Religione .

Vanto abbiamo detto del penfiero , che i Mae- 
di far ofiervare a’ loro 

gli efempj di virtù , che fi 
non tende ancora 

l’uomo 
giri rato.

hi.
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coflumi •

cifTìmi ftimus corum quas 
rudibus annis pcrcipi- 
mus... Et hacc ipla ma- 
gis perrinaciter haercnt, 
qu© deteriora funt. luci.

(c. Cacca ac fopita pa
rco tu m focordia ... Ne- 
gligcntia formandi cufto- 
dicndique in aiate prima 
pudoris. Ibid. cap> 3.

la Religione .
qucfl’ applicazione , avrebbe fondamento di

detti di Quintiliano 5 uno

in quella

19 
temere 

il rimprovero che fi legge da noi nel Vangelo :

materia la delicatezza ad un 1 
arrofiìre . Contenterommi di riferire qui alcuni dc’ paga- 

de’ Maeflri del Pagane- ni in ma- 
fimo, che ha pefTeduto infieme infieme e più feien- teria dei 
za , e piu probità . (---------- -

Nell’ eccellente Rettorica che ci ha lafciato , 
jpenfando a formare un Oratore perfetto , fla- 
bilifce per principio 5 eh’ egli non può efler ta e, 
fe non è uomo dabbene ; e per neceflaria conle- 
gueuza domanda da elio , non folo il talento del
la parola , ma ancora tutte le virtù morali .

Le cautele che prende per 1’ educazione di 
colui che è desinato a così nobile impiego , fono 
flupende . (Z>) Attento al fuo allievo fin dalla cu
na ; c Capendo qual’ è la forza delle prime impref- 
fioni , fpecialmente quanto al male 5 vuole che 
nella (celta di tuttociò che è intorno ad elio ? Ba
lie 5 Domenici , Fanciulli della ftefia età , abbiafi 
la cura prima d’ ogni altra cola de’ buoni collumi.

(c) Confiderà la cieca ftupidità de’ Padri e

(a) Oratorcm inflitui- 
mus illuni pcrfeérum , qui 
effe nifi vir bonus non 
poteft ; idcoquc non di- 
cendi modo c?imiam in 
co facultatcm , fed omnes 
animi virrutes exigimus. 
Quivi. in Proam. I- 1

(£,- Et morti m quidem 
in his haud dubie prior 
ratio eli... Natura tcna-

Cbe fate voi in quc/lo di particolare ? I Pagani Matth. 5. 
non fann* eglino lo fteffol 47-

In fatti eglino hanno fatta giugnere in quella ^ura ma_ 
legno che dee farci j-jvigliofa
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bc , ne quid impotente^ 
faciat , moncndus eli puer. 
Lib. i. c 4-

li quoque verfus, qui 
ad imitarionem ienbendi 
proponcntur, non otiofas 
velini fcntencias habeant, 
fed honeftum aliquid mo- 
ncntes . Profequitur hxc 
memoria in fene&utetn , 
& imprefla animo rudi , 
ufquc ad mores proficìec... 
Etiam diéla clarorum vi
ro rum edifeere inter In
funi licer. Lib. i• c 2«

(#) Utinam liberorum 
noftrorum mores non ipli 
peideremus . . • mollis illa 
educarlo , quam indulgcn- 
tiani vocamus , nervos 
omnes& mentis & corporis 
frangit. M

{b} Omnc convivium 
obfcuris canticis ftrepuit : 
pudenda fpeQfantur . Bit 
ex bis confuerudo , dein
de natura . Difcunt hxc 
miferi, antequam feiant 
vitia ette Ib.

(c) Protinus ne quid 
cupide, ire quid impro-

Oggetto terzo dello Studio : 
delle Madri verfo i loro Figliuoli, e la lor negli
genza nel confervare in elfi il prcziofo teforo dell’ 
©netti , come 1’ origine d’ ogni loro diffolutezzj 9 
(ìz) Che non die’egli contro la molle educazione, 
alla quale fi dà il nome di bontà e di tenerezza , 
e non è acconcia che a fnervare inficine infieme 
e il corpo e lo fpirico? (b) Quanto raccomanda 
egli l’ allontanare dalla cafa paterna tutti i cattivi 
difeorfi, e tutti i cattivi elempj » perchè i Fan
ciulli non ne reftino infetti prima di conofcerne 
il pericolo • e 1’ abito del male non diventi in etti 
Una feconda natura ?

(e'f Vuole fi reprimano con diligenza i primi 
impeti delle pattioni : tutto fi metta a profitto per 
i cottumi : gli efempj o modelli che i Maefìri lo
ro daranno a fcrivere , contengano delle Sentenze 9 
delle maffime utili per la direzione della vita e 
fi facciano loro imparare per modo di paffatempo 
le parole degli Uomini eccellenti .



(tf) Si ftudiis quidcm 
fcholas proderte, moribus 
antera noccre conftarct, 
potior milii ratio vìvendi 
honefte , quam vel opti- 
mcdicendi viderccur . Lib. 
i. cap. 3.

(b) Cctera admonitio- 
ne magna egent, in pri
mis , ut tenerle mentes , 
tra&urxque altius quid- 
quid rudibus & omnium 
ignaris infcderir , non mo
do qucc difetta , fcd vel

la Religione . 31
Ma quando fi tratta dell’ elezione "di un Pre

cettore , di un Reggente , di quali efpreffioni fi 
ferve ? L’ Uomo più virtuoso , non lo è anche a 
fùfficienza fecondo il fuo Pentimento : la Difcipli- 
na più efatta 5 1’è anche troppo poco : Et precce- Lib.JX.3, 
ptorurn eligcre fanllijjimum quemque 9 ( cujus rei 
precipua prudentibus cura efl^) & difciplinam qu£ 
maxime fevcra fuerit , licet’. La ragione eh’ egli 
ne adduce , è maravigliofa - E tuttociò die’ egli , 
affinchè la faviezza del Maeftro confervi la loro 
innocenza in quell’ età ancor tenera , e di poi , 
quando diverranno più difficili ad eflere regolati, 
la fua gravità imponendo loro del rifpetto , li 
rattenga nel dovere . Ut & teneriores annos ab in- Lib.i. c.4. 
juria fanttìtas docentes cuflodiat 9 & ferociores a 
li centi a gravitai deterrea t .

Uno de’ luoghi più belli di Quintiliano , e 
de’ piu conofciuti , è quello in cui tratta la fa- 
mofa quiftione ; fe fi a vantaggiofo 1’ iftruire i Fan
ciulli in privato , o fe fia neceflarìo mandarli alle 
pubbliche fcuole . Egli abbraccia l’ultimo Penti
mento 5 e ne adduce molte ragioni le quali pajo- 
do di tutta forza . (#) Ma dichiara dapprincipio 
che fe le Scuole pubbliche foflero pericolofe quan
to a’ cofìumi 5 per quanto utili potefl’ero eflere 
per le feienze 5 non avrebbefi a flare in forfè , e 
la virtù è infinitamente da preferirli all’eloquenza.

Quando tratta della lettura degli Autori , (b)
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preffione, che le molte parole .
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Liò- i. cap i 4- 
Amovcantur, fi fieri 

minus , certe 
actatis robur 

cum mo-

magis qux honefta funt, 
difcant

poteft : fi
ad firmi us
referventur .. .
rcs in turo fucrint .. . In 
his, non au£Vores modo, 
fcd ctiam -partes operis 
clcgcris . Lib u*.. a.
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Quintiliano

(£) Licet enim fatis e- 
xemplorum ad imitandum 
ex legione fuppedirec , 
umcn viva illa , ut dici- 
rur , vox alic plenius , 
praicipncque prxccptoris , 
quem Difcipuli , fi modo 
refte funt inibituri, & a- 
manc & vcncrantun . Lìb, 
z. cap. z.

te
fe : non
fe non in un 
in Gcuro : e 1 
degli Autori , 
re ,
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e licenzio

si Oggetto terzo dello Studio:
avvita che la materia domanda non ordinarie cau
tele, affinchè i Giovani in un età , nella quale 
tuttociò che entra nella loro mente , ancora per 
dir così del tutto nuovo , vi lafcia delle profonde 
veffigie , nulla apprendano , non folo che non fia 
bello , ma anche più che non fia buono ed' one- 
flo. (a) Per quello motivo lor vieta affolutamen- 

la lettura dell’ opere troppo libere
permette loro quella delle Commedie, 

i tempo nel quale i collumi faranno 
raccomanda il fare /celta , non folo 

ma anche de’luoghi di quell’ Auto
che lì fa leggere da effi . ,, Quanto a me , 

die’ egli , confettò che vi fono certe parti di 
Orazio, delle quali non vorrei fare l’efplicazio- 
ne ,, Horatium in quibufdam nolim interpretari .

Oltre i precetti e gli efempj di virtù che fom- 
miniftrerà la lettura ordinaria, defidera cke il Pro- 
feflore inlinui deliramente ogni giorno nelle fue 
efplicazioni qualche principio , qualche maffima utile 
per la maniera del vivere ; plurimus ci de bonetto 
ac bono fit fermo (6) ; perchè quanto è detto di 
viva voce da un Maeftro , da’ buoni fcolari fenza 
dubbio amato e riverito, fa un’affai più force im-
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tA Religione .
Quintiliano così fi fpiega parlando 

filerà di correggere le compofizioni ; ma 
anche più vero per quello appartiene a’ buoni coltami.

Sembra forfè mancar qualche col'a ad una ta
le efattezza ? 1 Maeftri Criftiani Tembran eglino po
ter di vantaggio avvanzarfi? E tutti giunghino an
che a tal Tegno ? Pure le la loro giullizia , (e la 
loro delicatezza in quello punto , non lupera quel
la de’ Pagani , è cofa ben cerca che non entreran- 
no nel regno de* Cieli • Così , dopo aver travaglia
to a formare ne’Giovani P Uomo civile, 1’Uomo 
di probità, iella ancora qualche cola più eflenzia- 
le, e più importante eh’ è il formare in erti PUo- 
mo Criftiano . Quelle prime qualità fono da Te 
ileffe di grandifiìmo pregio ; ma la pietà n’ è co
me P anima, e dà loro un lullro infin to . Quan
do quella di poi , indebolita ed ofcuraca dalle paf- 
fionì , viene a fparire , è benavventuraco colui , 
nel quale dimorano le virtù morali ; e farebbe di 
molto che le Perfone in pollo c desinate al go
verno degli altri , confervalfero Tempre una probi* 
tà Romana . Per quello non fi può mai eccedere 
nell’ applicarli a fpargere nell’ animo de’ giovani 
quelle felici Temenze , ed a gettarvi quelli principj .

Ma il fine di tutte le noltre fatiche , e il mo 
tivo di tutte le noltre iftruzioni , dcv’efière la Re- 
ligione . Benché Tempre non ne parliamo , dob 
biamo averla tempre nella mence , e non perder 
la mai di villa . Per poca attenzione che facciali 
fopra gli antichi Statuti dell’ Univerfità quanto ai Giovani 
ibiaeflri e agli Scolari , alle diverte orazioni e To- nclla pie* 
lennità ch’ella ha prelcritte per implorare P ajuto cà.
di Dio , alle procetìioni pubbliche che ha ordina
te in ogni Ragione dell’anno, a’ g orni fiffi e de
terminati , ne’ quali fa interrompere gli Rudj pub-

Toni- Z. G blr-
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54 Oggetto terzo dello Studio: 
blici per lafciare il tempo di meglio difporfi alla 
celebrazione delle Fede maggiori , ed al ricevimen
to de’ Sacramenti ; è facile il riccnòfcere che i’ in
tenzione di quella pietofa Madre è ’l confacrare e 
il fantificare gli (ludj de’ giovani colla Rei gione ; 
e che non li porta per sì gran tempo nel fuo le- 
no , che per partorirli di nuovo a Gefucrilto . Pi- 

Gal 4,19. lìolì mei qnos ite rum parturio5 donec fiorirne tur 
Cbrfius in vobis . x

Per lo (leffo motivo ella ha ordinato che in 
Stature tutte le Scuo’e , oltre gli altri etere zj di pietà , 

dell U ìi- g|j Scolari debbano recitare ogni giorno alcune 
ver‘’tàpcr Sentenze tratte dalla Sacra Scrittura , e in fpecie 
ar mpa- dal nuovo Tcdamento : affinchè , die’ ella . gli al

tri (ludj fieno come conditi da quello Cale divino : 
QidhiiS fi addatur quotidiana Sciiptur<e filiera quan- 
tulacuinque nientioy hoc vdut Divino [ale reliqua 
pueroYum (India condientur . Acconfente che fi trag- 

dclle fen- &a Autori Pagani la bellezza e la delicatez- 
rrnzc 2,1 dell’elpreflioni e de’penfieri : quelli fono pro
tratte suoli vafi che con ragione poflbno effer rapiti agli

a quelle coppe

zi» dell’elpreffioni 
ziofi vafi che con

dalla Sa- tgizj . Ma temere bbe che dentro
Scric- avvelenate fi prefentafte ancora a’ Giovani il vino 

dell’errore, come le ne lagnava S. Agoftino , fe 
fra tante voci profare onde rifuonano continua- 
mente le fcuole , quella di Gefucriflo , unico Mae- 
flro degli Uomini, non vi fi fa cefi è tentire . Pota- 
mas fiane a prof'.nis Scriptoribus fiennonis degan- 
tiam, & ab iis verborum optimum fiupeUeflilein 
mumemur . Sunt ifta quafi prctiofia vafia , qua ab 
/Egyptiis furari fine pi acido licet. Scd abfit , ut 
in iis Q quemadniodimi olim Augii flinus de finis ma- 
giftris conquerebatur ) incautis adoleficentibus vinum 
erroris ab ebriis docloribus propinetur . Q.vz ^ut:m 
poterimus id vitarc periodi y nfit tot profana aloni*

gli Scolari debbano recitare ogni giorno
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Le brevi rifleffioni che il Profeilore aggiunge g.lo 708.
Utilità 
del

la Religione . 55
eorum foominum v^cibus infieratur divina vox . cfori- 
fliamfique ficbolis9 ut dece- , quotidie interfit imo 
pr^fiìdeat , unus bominum magifier Cbriflusì Ella 
confiderà quello divoto efercizio conte un fa:utare 
prefervativo , e come un antidoto efficace, per pre
venire e per fortificate i Giovani nell’ ufeire dagli 
fludj contro gli allettami nei del piacere , contro 
le falle maffime del fecolo corrotto 5 e contro il 
male attaccaticcio del pravo efempio . Scilicet <etas 
illa fitmplex , docilis 9 innocens y piena candoris & 
tnodeflice, needum imbuto pravis artibus 9 accipien- 
do Cbrìflì Evangelio maxime idonea efi . Sed prob 
dolor ! brevi illam morurn caflitatem infici et buma- 
riarum opinionum labes , Jecidi contagio 9 confiue- 
tudinifque impcriofia lex : brevi omnia trahens ad 
fe blandis eupiditatum lenociniis voluptas tene rum 
puerilis innocentino fio rem jubvertet , nifi contro, 
dulce illud venenum adolefcentium mentes fieveris 
Cbrifti prdeccptìsy tanquam coelefli antidoto muniantur.

Il Parlamento che veglia fopra l’offiervanza 
deg’i Statuti dell’ Univerfità , in uno Statuto ge
nerale che ha fatto per uno de’ Cuoi Collegi , in
giunge al Rettore di operare in guifa , che gli 
ficolari non pajfino mai un giorno fienili imparare 
a memoria una 0 due maffime de la Sacra Scrit

ti viva voce fopra la Sentenza che fi dee impa 
rare , unite all’ irruzione , che fi fa per l’ ordì del leg
narlo in ogni Scuoia ne’ Sabat. , baderanno ai gurc ia 
Giovani per dar loro una ragiotievol tintura della S- 
dottrina crifliana . E le non l’apprendono in quell’ cura • 
età , quando potranno farlo ? Non lì la che per 
1’ ordinario il tempo che legue agli liudj è

C ij



/

I

?

M. Nic- 
cola .

O (Ter va
re

1 » 
£ 
Ki

B!

?
f
!i'
È!

I
!

r L4

l

36 Oggetto terzo dello Studio : 
fumato dal vano intertenimento di cofe frivole , 
e da’ piaceri , o dall’ occupazion degli affari ?

I principi tratti dalla lettura della Scrittura 
Sacra , ferviranno , come lo ha (aviamente offer- 
vato un dotto Scrittore di quello Secolo , a retti
ficare un’ infinità di cofe che fi ritrovano nelle 
Opere degli Autori profani , ,, e vi fono Ilare Ceri t-
33

33

33

33

nell’ negli Scritti de’ Pagani , 
opere de- verità che vi brillano da tutte 
gli Auto- ria della Divinità 
ri Paga- materiali 
ni ciò che Perchè j 
ha rap- "
porto col- tra7e,.fo' 
la Reli
gione .

te dallo fpirito del Demonio coll’ intenzione 
d’ ingannar gli uomini con un fallo allettamen
to , che ci rende amabili i vizi , allorché fono 
rapprefentati d’ una maniera ingegno fa . „

Allo fplendore di guelfo lume fi (copriranno 
e le prezinfe (cintille di 

le parti in mate- 
e della Religione , e gli errori 

che la (uperfiizione vi ha mefcolati • 
non vi è fe non la rivelazione Divina che 

pofla fervirci di guida, c ficuramente guidarci at- 
---------- j a quello mefcuglio di tenebre e di lumi. 
Senza di effa che fono flati i Popoli più fìimgti 
pel loro fpirito e pel loro fapere 5 fe non una 
moltitudine di Uomini ciechi , infenfati , privi di 

Deut 32 ragione e d’intelligenza? Quella è 1’ idea che ce 
ne dà la Scrittura in più di un luogo. I Greci ed 
i Romani erano Nazioni ben coilumate , pulite, 
piene di perfone intelligenti nelle feienze e nelle 
Arti . Vi fi ritrovano degli Oratori , de’ Filofofi , 
de’ Politici . Molti anche fono Legislatori , Inter- 
petri delle Leggi ; Miniftri della Giuftizia . E pure 
fra tante perfone intelligenti agli occhi degli Uo
mini 5 Iddio non ifeopre che Fanciulli ed infenfa- 

PflS.*,j. ti. Doimmis de cxlo profpexit fiipcr filùs borni- 
mim ut videret fi cft iutelligens Non eft
ufque ad unum .

Domandate a’ Sav) di quelle Nazioni che co-
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fa adorano : che fperano dal culto che predano 
aile loro Divinità : che cofa fieno eglino Ciclfi , e 
che co^a faranno : qual’ è 1’ origine e la regola 
de’ doveri : qual è la Porgente dell’ autorità de’ 
magiftrati : qual’è il fine delle Repubbliche. Re
merete maravigliati in vedere che que’ Savj faran
no Fanciulli per rapporto a quelle importanti qui- 
fìioni, poco differenti dall’api e dalle formiche, 
le quali vivono in repubblica , ed oflervano certe 
leggi , fenza Caper quello fono .

Eglino hanno feoperta qualche cofa delle con- V etti gl e 
feguenze del Peccato originale, ma fenza ravvi- del pec- 
farne la Porgente e il principio . Si poffon elleno caro ori- 
deferivere le miferie di un Uomo nafeente di una ginaic . 
maniera più viva di quella , onde Plinio fi efpri- 
me nella fua bella prefazione del libro VII. ? Rap- 
prefenta quello fiiperbo animale, deftinato , dice 
egli a comandare a tutto 1’ Univerfo , in una pri- 
vazion generale d’ ogni foccorfo , fralle lagrime • 
fra i dolori , giacente dentro una culla co’ piedi 
e colle mani legate, rifiuto fventurato della na
tura , che fembra averlo trattato da Matrigna più 
che da Madre, cominciando la niella fua vita da’ 
fupplicj , fenza poterfegli rinfacciare altro delitto fueric» 
che quello di efler nato . Jacst manibus pedibuf* 
que devinclis , flens , animai ccteris imperaturum ;
& a fup-pliciis vitam aufpicatur ; imam tantum ob 
'culpam , quia natum ejl. Tutta la concluficne che 
Plinio deduce da quello flato fi è ; dover recare 
molto flupore, che l’Uomo dopo tali principi 
polla confervare qualche fornimento d’orgoglio - 
Idetc dementiam 9 ab iis initiis exiflimantium ad 
fuperbiam fe genitos !

Cicerone in un libro che abbiamo perduto, 
© di cui Sant’Agoflino ci ha confervati alcuni pre-

G iij
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nis fir, ut interdum verrc- 
ics illi. . . qui nos ob ali-

I

^8 Oggetto terzo dello Studio: 
ziofi frammenti, aveva fatta prima di Plinio 
defcrizion»e quali in tutto limile dello (iato dell’ 
uomo , eccettuato T aggiugnervi alcune efprefiìoni 
che caratterizzano anche meglio le confeguenze 
del peccato originale , moflrando dal canto dell’a
nima la foggezione balla e fervile , nella quale 
nafee 1’ uomo ad ogni forra di pacioni , e l’incli
nazione infelice che lo fpinge a’ vizj e alle (rego
latezze ; di maniera però che fi feorgono ancora 
in effo alcuni raggi fuggitivi di lume, ed alcune 

S Auguft feintiIle di ragione . In libro tertio de Repubblica 
Tullius hominem dicìt , non ut a matre > fed ut a 
noverca natura editimi in vitam 9 torpore nudo , 
fragili infirmo ; animo autem anxio ad mole- 
finis , b umili ad iimores , molli ad labores , prono 
ad hbìdines : in quo tamen ineflet tanquam obru- 
ius quidam divinus ignis ingenii & mentis .

Senofonte nella Giropedia parla di un Nobile 
giovane Modo , il quale avendo ceduto ad una ten
tazione , della quale aveva dapprincipio creduto 
non dover nemmeno aver diffidenza , tanto fon- 
davaii fopra le proprie forze , confeffa a Ciro la 
fua debolezza, e riconolce eh’erano in e fio due 
anime , 1 una delle quali che lo Spingeva al be
ne , era fuperiore quando il Principe era prefen- 
te , e l’altra che lo dralcinava al male, diveniva 
vittoriosa , dacché gli fi toglieva dinanzi agli oc
chi . Ecco la concupì licenza benifiimo e fp refi a .

Gli llefiì Filolofi ne hanno avuta nor zia , e 
fi fono avvicinati alia Fede Grilliana , come 1’ of- 
ferva S. Agoftino > (4) confideiando gli errori c
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d ea n t u r. Ci c. i n Horte uf. 
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{a) Harum literarum 
illi, atquc hujus vericatis 
cxpcrtcs, quid de hac re

la Religione . 59
ie miferìe onde quella vita è ripiena , come ui> 
effetto della giullizia divina , che gaftigrtva di que
lla maniera certi peccati comm-ffi in un’altra vi
ta , che non erano meno reali ed effettivi , ben
ché lor foffero ignoti .

Il me<cuglio ftupendo che Tentiamo in noi 
di viltà e di grandezza, di debolezza e di forza , 
di amore per la verità e di credulità per 1’ erro
re , di defiderio della felicità e di foggezione alla 
miferia , eh è propriamente il fendo della natura 
dell'uomo, era per effì un inefplicabile enimma. 
Provavano dentro felìeffi tutte quelle contrarietà , 
ma ne ignoravan la caute , come S. Agoftino l’of- 
fcrva di Cicerone: Rem vidi?, caufam nefei— 
vit. (rt) E come avrebbon eglino potuto cono 
fcerla , eglino che ignoravano aflolutamente le ^,an caP* 
Sante Scritture, che fole ci danno Io fnodamen- 12‘n* 
to di quelle difficoltà , facendoci Capere la caduta 
del primo Uomo, e le confeguenze del peccato 
originale ?

Ma quando fono flati una volta poteti i prin
cipi che la rivelazione c’ infogna fopra tutte ro
telle materie, (A) allora gli fcrictori profa ni , col 
mezzo di leggieri cambiamenti ne’lor Pentimenti 
e nelle loro efprelPoni poflbno divenire criftiani , 
come S. Agoftino P offerva , e ci fono di grande 
utilità eziandio per la Religione •

Vi fi vedono dappertutto delle prove patenti Veftigte 
della immortalità dell’Anima, non meno che del- di molte 

C iiij
Papere potuerunt ?

(b} Paucis mutatis verbi? 
atquc fcntcntiis chriftiani 
fi e rene : S. Aug d*' Dati* 
Cbrift, g. 4.
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40 Oggetto terzo dello Studio: 
altre ve- le ricompenfe e delle pene dell’altra vita. Dap- 

dcl- pertutto vi fi oflèrva la ne^effità e 1’ efillenza di 
un Efl’ere fupremo , indipendente , eterno : la di 
cui provvidenza a tutto fi Rende , cd entra nelle 
minori particolarità delle code : la di cui bontà 
previene tutti i bi fogni dell’ uomo , e lo colma di 
bene : la di cui giuftizia gaftiga i pubblici di Cor
dini con pubbliche calamità, e fi lafcia muovere 
dal pentimento : la di cui potenza infinita difpone 
de’ Regni e degl’ Imperj , e decide come fovrana 
della force;’ de’ popoli e de’ Privaci . Oflervafi che 
quell’ Edere, predente ed attento a tutto, afcolca 
le preghiere , riceve i voti , interviene a’ giura
menti , e ne punilce i violatori. Porta la fua lu
ce nelle più ofc~re profondità delle cofcienze , e 
le turba co’ rimorfi : toglie agli uni la prudenza , 
la ribellione 9 il coraggio , e gli dà agli altri : pro
tegge 1 innocenza , favorifce la virtù , odia il vi
zio , e dovente lo gafiiga in quella vita : prende 
piacere nell’ umiliare i fuperbi, e 
agl’ ingiufti il potere , onde fanno un 

Qual ufo un Maellro intelligente 
di tutte quelle importanti verità , e

nel toglier© 
a bufo .

non fa egli 
di molte altre 

limili , che tutto giorno facendoli vedere di nuo
vo dotto afpetti novelli , formano appoco appoco 
nella mente una prova fegreta, interiore , e come 
naturale , contro la quale 1’ infedeltà di poi & 
molto men forte ?

Far offe? Non parimente inutile, per far conofcere 
vart? i 
luoghi 
degli Au-

• a’ Giovani l’ineftimabile felicità che hanno di ef- 
fere nati nel feno della Religione Crilliana , il far 
offervare ad elfi con qual difprezzo i più illuilri 

toriPaga- ^ra gl> Autori Pagani hanno parlato del Criftiane- 
fimo nafcente , che tuttavia fpargeva fin da quel 

fi punto uno dplendore sì grande , ed una luce s)



umano

'LA RBtTGTONè . 
riferirò che due

(ay Abolendo rumoriNe- 
ro fubdidit rcos, & quan
ti tlìmis pccnis affecit quos 
per flagitia invifos vulgus 
Chriftianos appellabar. Au- 
flor nominis ejusChriftus, 
qui Tiberio imperi canee 
per procurarorem Pentium 
Pilatum iùpplicio afix-ftus 
crac . Reprell’aquc in pi»-»

fens cxitiabills fuperfticio 
rurfus erumpebat, non mo
do per Jud®am , originerà 
cjus mali, ied perUrbem 
edam , quo c lincia undi- 
que acrocia a ut pudenda 
confluunt , celebrantuc- 
que . Tac. Annui, lib*
cnp. 4$.

4*
. Non ne riferirò che due o tre luoghi . parla del 
Tacito , parlando dell’ incendio di Roma , del Criftia- 

quale tutti confideravano Nerone come Autore , di- nefimo. 
ce (rf) che ,, quello Principe procurò fopprimer- 

ne la generale credenza , col far cadere la 
33 caufa e 1’ odio dell’ incendio fopra coloro che 
5, dal popolo erano d inopinati Crilliani , e gli 
53 fece tormentare con orrendi fupplicj . Cofloro 3 
5, die’ egli, erano Perfone infami e in orrore a 
53 tutti , come colpevoli de’più deteflabili delitti 
33 Traggono il loro nome , continua lo fleffo Sto- 
33 rico da certo Grillo , che Ponzio Pilato Luo- 
3, gotenente in Giudea, eveva fatto giuftiziare 
3, fotto Tiberio . Quella perniciofa Setta , dopo 
33 edere fiata per qualche tempo reprefla , pul- 
3, lulò di nuovo, non folo nella Giudea ch’era 
33 il luogo di fuo nafeimento ; ma anche in Ro- 
,3 ma eh’ è il ricettacolo , e come la fogna di 
3, tutte le Cozzare del mondo . Soggiunge di poi 
33 che non tanto furono convinti del delitto onde 
33 erano accufati , quanto dell’ odio del genere 
33 umano „. Haud pcrinde in crimine incenda , In Ncr. 
quaìn odio humani generis convitti Junt. Svetonio c 
parlando di quell’incendio di Roma, ci fonimi- 
niflra la fleffa idea del Crillianefìmo , eh’ egli con-
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giovani Principi > Figliuoli 
di Flavio Clemente , che eb
be Conore di Soffrire il mar- 
lirio per Gefiicriflo , non 
meno che Vi unti ti Ila fuaM o* 
glie , ed un altra DomitiN 
la Jùa Nipote.

(a) Eft conditoribus ur- 
biuin infamile , conriaxiflc 
aliquam perniciojam cete- 
ris gente ni , qualis cft pri- 
mus Judaicx fupcrfticionis 
auélor Quinti!. Lì. cap 9.

(* Quinti!’ano ebbe Cuf
ficio de lC educazione di due

lì

tì
É

I 
/p 
* •

42 Oggetto terzo dello Studio : 
fiderà come una nuova fuperftizione mefcolata di 
magia: Affiteli fuppliciis ^hrifiiani genus homt- 
num Juperftitionis nov<£ 9 ac malefica.

Quelli grand’ ingegni , dice il Signore di Til- 
lemont nel riferire quello Fatto , che avevano tan
ta cura di ricercare la verità nella Storia , e in 
cofe indifferenti ; non avevano che della trafeu- 
ragginc per la cofa che più loro importava Pape
re . Condannavano nelle lor Opere 1’ ingiullizia 
de’ Principi che punivano prima di effer certi del 
delitto ; e non arrolfivano di commettere la fìeffa 
ingiullizia , odiando a cagione di delitti ignoti co
loro ne’ quali nulla vedevano, cui non follerà 
collretti a dar lode .

Credei! con ragione che quanto dice Quinti
liano dell’ (af) Autore della SuprrftìTjone Giudaica 9 
il quale ha adunato un Popolo pernicìofo a tutti 
gl: altri Popoli 9 debba intenderli dello ileffo Ge- 
lucrilio , e non di Mosè : perchè in que’ primi 
tempi era cola molto ordinaria il confondere i 
Crilìiani co’ Giudei . Dovrebbe recare (iupore che 
un uomo del carattere di Quintiliano , per altro 
sì ragionevole e sì moderato, e ch’ebbe l’onore 
e la felicità di entrare in (*) una cafa piena d’il- 
luftri Crilìiani, e feconda anche in Martiri, avelie 
così parlato del Criflianeiìmo, fe non fi fapuffe 
che la Fede non è il frutto della ragione e del
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53

nome . 
die’ egli , 
ovvero

nè adulterio ; 
loro parola ; a

la Religione . 43
buon intelletto , ma un dono tutto gratuito della 
mi.ci icordia divina . Uno Scrittore capace di por
tar Pece effe dell’adulazione perfino a riconotcere 
come Dio un Imperatore qual era Domiziano, 
era degno di beflemmiare contro Gefucrifio e con- 
tro la Tua Religione .

Nulla è più celebre che la lettera di Plinio 
il Giovane all’ Imperatore Trajano fopra i Crillia- 
ni . Vi fi vede P affetto al Crifiianefimo trattato 
da vanità, da orinazione, da follìa; e fotto que
llo vano pretello, punito coll’eflremo fupplicio , 
come il più enorme di tutti i delitti . Plinio non 
fa fe in quella materia il pentimento polla meri
tare il perdono , o fe fia inutile il cefiare di e (Ter 
Crifiiano , quando tale fiafi flato una volta : fe il 
folo nome punifeafi in efifi , o i delitti che vanno 
congiunti a quello nome . Quelli che ho polli 
,, alla tortura , die’ egli , afferivano che tutto il 
,, lor peccato, ovvero il loro errore era fiato, 

che in certo giorno determinato fi adunavano 
,, avanti il levar del Sole per cantare alternamen- 
,, te le lodi di Grillo come di un Dio : che s’im

pegnavano con giuramento , non a commettere 
,, qualche peccato, ma a non fare nè latrocinio, 

ad oflervare inviolabilmente la 
non negare un depofito che lor 

foffe richiefto : che dopo di quello fi ritiravano 
e fi adunavano ancora per prendere in comune 

,, il loro cibo , nei quale non era cola peccami- 
,, noia „ confetta però che ha fatti condurre al 
fupplicio quelli che perfitterono nella lor confef- 
fione ; non dubitando che quando il Crillianeiimo 
non gli avefit refi colpevoli, la loro ofiinnzione 

la loro infiefìjbilità ».on meri caffè di effer punica •
La rilpoita dell’imperatore fu, che non fi
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tanto acconcj ad

Tcrtull.
Apol.c.i.

Il mezze Ma il mezzo più ficuro e [ 
^crinfpl- ipfinuare a’Giovani Pentimenti di pietà.

più efficace per
, è che il

44 Oggetto terzo dello Studio : 
dovefle fare alcuna ricerca contro i Crifliani ;

ma (e fon denunziati, die’ egli , fe Cono accu
si fati alla giuftizia , bifogna punirli; in modo ta
li le però che coloro i quali fofierranno non efier 

Criftiani , e lo giuftificheranno cogli efletti , 
9, cioè facriticando a’nofiri Dei, fieno trattati 
>, come innocenti . Nel redo , foggiugne Traja- 
„ no , in alcun genere di delitto non fi debbono 

ricevere libelli e denunzie , lenza fottoferizio- 
,, ne : perchè quello è un perniciofo efempio , e 
9, dalle nofire maffime in tutto lontano . „

Quanti luoghi limili fomminiltrano rifleffioni 
acconce a far comprendere a’ Giovani la lantità e 
la purità della Religione Crifliana , la cecità vo
lontaria e colpevole de’ più bell’ ingegni del Paga- 
nefimo, 1’ingiuftizia enorme de’Principi più mo
derati e più favj che abbiano mai avuti i Roma
ni, e la contraddizione manifefia de’ loro editti 
contro i Crifliani , ne’quali fi vede che per con
dannarli è fiato duopo rinunziare non Colo ad ogni 
equità , ma anche al buon difeernimento ed alla 
perfetta ragione? Decreto Imperiale, efclama Ter
tulliano parlando della Lettera di Trajano , perchè 
combattete contro voi fiefio ? „ Se ordinate la 
9, condannazione di un delitto, perchè non ne 
99 ordinate la ricerca? e fe ne vietate la ricerca, 
9, perchè non ne ordinate 1’ afloluzione ? ,, Par- 
mi non fi debbano lafciare ufeir dal Collegio 
Giovani lenza aver fatta leggere ad effi quella 
forta di palli d’Autori pagani , molti de’quali 
portano feco una prova della lantità e della veri
tà di nofira Religione, e fono 
ifpirarne ad effi il rifpetto .

• Ma il mezzo più ficuro
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(a Longum iter eft per 
pne copta , breve & ortica x 
per cxcmpla. Senec.EpiJl.6.

(b) CumTrygczius ver-

I
I

ba fua fcripta effe nollet, 
urgebat Liccntius ut ma
ri crent puerorum feilieer 
moie, vcl potius homi-

ritìrato alla campagna con alcuni Amici , e v’iftrui- 
va due Giovani , i
Aveva flabilite delle conferenze regolate , nelle 
quali faceva che pariafiero fopra varj foggetri che 
eran proporti . Ognuno fofleneva il fuo fentimen- 
to , e rispondeva alle domande ed alle difficoltà 
che gli erano fatte . Scrivevafi quanto era detto 
dall’ una e dall’ altra parte . Fuggì di bocca un 
giorno a Trigezio una rifpofta che non era del 
tutto d'atta , e desiderava non forte porta in iscrit
to . (£) Licenzio dal canto fuo vivamente infirtet-

la Religione’. 45
Maeflro fletto ne lìa ripieno . Allora tutto parla rare agft 
in etto , tutto è iftruzione , tutto infpira della rti- altri la 
ma e del rifpetto per la Religione y quand’anche pietà , è 
fi tratta d’ ogni altra cofa . Perchè quello. è 1’ af- f c (Terne 
fare del cuore , anche più che quello dell’ intei- ripieno 
letto : (a) e per la virtù non meno che per le 
faenze , la via degli efempj è molto più breve e 
ficura che quella de’ precetti .

Quello carattere dominava in Supremo grado 
in Sant’ Agoftino , e il racconto che ci ha laicista 
della maniera ond’ egli iflruiya i Tuoi Difcepoli 9 
può ette re di grande utilità per gli Scolari non 
meqo che per i Maellri . Vi fi vede che la qua
lità più efl'enziale di un Maellro Criltiano , è 1’ a- 
vere ver lo i Suoi Difcepoli l’amore di gclofia, 
onde parla S. Paolo, che accendo in etto un ze- Ad Cor. r. 
lo ardente per la loro (aluce, e lo rende iu eflre- cap 11. 
mo fenubile a tutto ciò che può farvi la minore 
ingiuria .

H gran Santo, dopo la fua converfione , erafi s.Auguft.
• lib 1 d© 

nomati Licenzio e Trigezio . Ordine
cap.
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riandi caufa intcr nos il* 
lud agcrctur.

nutn , prò nefas, pene o- 
nimura; quali vero gio-
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46 Oggetto tekzo detto Studio:
te per lo contrario , e domandò ch’ella foSTe fciit* 
ta . Si parlò con fervore dall’ una e dall’altra par
te , com* c cola naturale ne’Giovani dice S. Ago- 
itino* o piattono in tutti gli Uomini, che fono 
pieni di vanità e d’orgoglio.

Sant’ Sgottino fece una riprensione affai forte 
a Licenzio, che ad un tratto arrolsì . L’altro con
tento del turbamento e della confusone nella qua
le vedeva il fuo emulo, non potè dilli mula re la 
fu a allegrezza . Il Santo, penetrato da vivo do
lore, vedendo il fegreto difpetto dell’uno, e la 
maligna gioja dell’altro, e parlando ad ainendue, 
dille loro ; „ Di quella maniera dunque vi guida- 
33 te ? E* quello 1’ amore della venta che già un 
33 momento mi luiìngava dovervi far abbracciare 
33 1’ uno e 1’ altro ? ,, Dono molte rimostranze così 
terminò : ,, Miei cari Figliuoli , non aumentate , 

ve ne fupplico le mie miferie , che non fono 
di già che troppo grandi. Se conofcete quanto 
vi confiderò e vi amo , quanto la vollra lalute 
mi è cara : fe Siete perfuafì che io nulla desi
deri a me fìeSfo di piu vantaggiofo che a voi : 
fe in fipe, dinominandomi vollio Maeftro , cre
dete di eflermi debitori di qualche contraccam- 

3, b;o d'amore; tutta la gratitudine che io vi do- 
3, mando , è che fate Pedone dabbene . „ Boni 
ejìote . Le lue lagrime corfero allora in abbondan
za , e terminarono quanto il fuo diScorfo aveva 
cominciato . I Dilcepoli inteneriti più non pensa
rono che a conlolare il loro Maeftro con un pron
to pentimento per lo prefente 3 e con Sincere 
promette per l’avvenire.

L’ errore di quelli Giovani meritava dunque
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(a) Me mi forum , fi ac
cette cric tulcs etiam nane 
perpeti , a quibus vitia de
cedere ime aliorum vitio- 
rum fucccflìonc non pof- 
funt /

(/?) Huic vitto ( cupidi-

i

ti

1
!

;

■

rati glori® ) non folum 
non refiftebanr . vcrum 
etiam id cccitandum & ac- 
cendendum elle ccnlcbant, 
putantcs hoc utile effe 
Rei pubi icae . S. lib, 
de Cìvìt' Dei > cap- i 3.

la Religione . 
che il Mae/lro ne reftatte 
è quello quanto d’ordinario (accede i 
di concele ? E volerne efiliare quello vigore 
fla f on (ibilira , non 
dorè di Radio , e 
Ili molo necettario a 

Quello non era 
(lino . Egli non penfava

i

47
tanto commotto ? Non 

in fimil Corta
e que- 

farebbe un ellinguere ogni ar- 
un rintuzzare la punta d’ uno 
quell’ età ?
il Pentimento di Sant’ Ago- 

che a ritenere dentro i 
gialli confini una nobil emulazione , e ad impe
dirle il degenerare in orgoglio , eh’ è la maggiore 
infermità dell’ Uomo . Egli era molto lontano dal 
voler guarirla con un’ altra , che forfè non è me
no pericolofa , voglio dire colla trafeuraggine e 
coila Rapidità, (a) Quanto farei miierabile, 
3, die’ egli , di aver Difcepoli tali , ne’ quali un 
3, vizio non fi potette correggere fe non con un 
5, altro vizio !

Ecco una dilicatezza di fentimento che non 
ritrovali fra’Pagani . Convengono per verità che 
1’ ambizione , onde qui parliamo , fia un vizio : 
ma con una contraddizione affai capricciofa, lo 
danno come un vizio che (petto diventa ne’ Gio
vani una forgente di virtù: Licet ipfa Dicium fìt Quintil. 
ambitìo , frequenter tamen caufa vÌTtutùm ejl $ e ì ' 
fanno tutto ciò eh' è neceffario (b) per nudrire e 
per aumentare quella infermità . Non vi è che il 
Criftianefimo , il quale pretti il rimedio a tutto , 
dichiari generalmente la guerra a tutti i vizj , e
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45 Oggetto tekzo dello Studio :
e porta rimetter 1’ uomo in una fallirà intera . La 
Filofofia co’ fuoi più belli precetti non giugne a 
tanto .

duopo dunque per adunare in poche paro
le quanto fin qui ho derto ; è duopo che la Ra-

Sottomet
tere e 
rapporta- gione , dopo aver ornato 1’ intelletto del fuo Di
re trito fcepolo con tutte le Scienze umane , e fortificato 
alle Re- i[ fuo CLl0re con tutte le virtù morali , lo metta 
licione. nelle mani alla Religione , per infognargli a fare 

un ufo legittimo di quanto ella gli arerà info
gnato , ed a confacrarlo con quello rendendolo 
eterno ; Dee avvifarlo che fenza le lezioni di que
llo nuovo Maeftro , tutta la fua fatica non fareb
be che un vano intertenimento, perchè fi termi
nerebbe alla terra, al tempo , ad una gloria fri
vola , ad una fragile felicità : che la nuova guida 
può fol condur l’uomo al fuo principio , ripor
tarlo nel feno della Divinità, metterlo in portello 
del Cornino bene, cui tende, e riempiere i fuoi 
defiderj immenfi con una felicità fenza termine . 
In fine 1’ ultimo avvitò che dee infirmargli , e il 
più importante di tutti , è 1’ afcoltare con intera 
docilità le Cablimi lezioni che gli farà la Religio
ne , di fottometterle ogni altro lume , e di con
federare come la maggior buona forte e il più in- 
difpenfabil dovere, il far fervire alla fua gloria 
■tutte le fuc cognizioni g tutti Cuoi talenti.
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tratto 
Totn.L

I.
Dì Legno c Dìvifione dell3 Opera •

42
PARTE SECONDA

DISEGNO E DIVISIONE DELL’OPERA.

RIFLESSIONI GENERALI 
Sopra quanto fi dinomina Guflo .

OSSERVAZIONI PARTICOLARI
Sopra 1’ Opera .

^pUppofti Tempre i tre differenti Oggetti che i 
C5 Maeffri debbono proporfi nella iffruzione deila 
Gioventù , e de’ quali abbiamo parlato nella prima 
parte di quello Difcorfo Preliminare , dividerò 
quell’Opera in Tei Parti.

La prima averà per oggetto principale la Gram
matica j e 1’ intelligenza delle Lingue che fi deb
bono imparare nel Collegio, e fono la Lingua 
Francefe , la Lingua Greca , e la Lingua Latina .

Nella feconda parlerò della Poclia .
La terza farà la più diffufa di tutte, e ri- 

fguarderà la Rettorica. In quella principalmente 
procurerò di formare il Guflo della Gioventù met
tendole fotto gli occhj le regole principali che i 
Maellri dell’ Arte ci hanno lafciate in quella ma* 
teria, ed aggiungendo alle regole degli eieinpj 
tratti da’migliori Autori Latini e Francefi , de’ 
quali procurerò alle volte feoprire le bellezze .

La Storia farà la quarta parte . Comprendo 
fotto quello nome la Storia fa era , che è il fonda
mento di tutte 1’altre : la Favola, meno antica 
della verità, ma che l’ha feguita davvicino, e 
ne ha tratto il Tuo nafcimen.ro coll’ alterarla e

D
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5o Disegno e divisione
corromperla : la Storia Greca , che contiene an
che quella degli altri Popoli ; e in fine la Storia 
Romina. Le antichità ed i cortami dell’una , e 
dell’ altra Nazione, come pure quanto appartiene 
alla Cronologia ed alla Geografia, entreranno nel 
Trattato della Storia .

La Filofofia colle Scienze che vi hanno qual
che rapporto farà la materia della quinta parte.

A quelle cinque parti aggiungerò la fella 9 
che farebbe di grand’ ufo , quando fotte Ixna trat
tata . Oltre molti Articoli che faranno fiati oin
ni e (li , o non averanno potuto entrare nel rerto 
dell’ Opera , ella comprenderà la defcrizione del 
governo interiore delle Scuole e del Collegio : la 
maniera di reggere i Giovani , di conofcere il lor 
carattere , il lor umore , le loro inclinazioni, i 
loro difetti, c di farli conofcere a loro fletti : 
l’attenzione che fi dee avere nel d’ifciplinare il 
loro intelletto e il loro cuore, menò colle ittru- 
zioni pubbliche, che nelle converfazioni privare, 
che fieno libere , facili , familiari , fenza pena , 
fenza violenza, fenz* artificio , e tali che i Giova
ni pottano piendere un’intera confidenza ne’loro 
hlaertri .

Come in quell’ Opera averò fovente a 
re del buon Gufto per rapporto alle belle Lettere 
e all’eloquenza, mi fia permetto prima di fare 
fopra quella materia alcune riflettioni generali , 
che ajuteranno a farne fentire 1’ importanza , e la 
necellìcà •



dell’ Opera . 5»
I I.

RIFLESSIONI GENERALI

Sopra quanto fi dinomina il buon Gufto •

TL Gufto , qual’ è qui da noi confiderato per rap- 
J- porto alla Lettura degli Autori , ed alla Coni- 
poGzione è un difcernimento dilicato , vivo, 
netto , e precifo di tutta la bellezza , di tutta la 
verità e di tutta la giuda mifura de’ penfieri © 
dell’ efprelTioni eh’ entrano in un Difcorlo . Di- 
ftingue quanto vi è di conforme alla più efatta 
decenza , di proprio ad ogni carattere , di conve
nevole alle diverte circodanze . E mentre oflerva 
con Pentimento eccellente ed iPquifito le grazie , 
i modi , le maniere , 1’ efpreflìoni più acconce- a 
piac<rdT; feorge parimente tutti i difetti che pro
ducono un effetto contrario , e didingue in che 
preciiamente confidono quelli difetti , e fino a qual 
legno fi allontanano dalle regole Pevere dell’ Ar
te , e dalle vere bellezze della natura .

Quell’avventurata qualità, che meglio fi co- 
nofice di quello fi poflà definire, è meno l’effetto 
dell’ ingegno che del giudizio , e di una Ppecie di 
ragion naturale perfezionata dallo lludio . Servo 
nella compofizione a guidar 1’ intelletto , ed a re
golarlo . Mette in ufo l’immaginazione, ma len
za abbandonarvi!! , e fempre ne reda padrona . 
Confrica in tutto la natura , la fegue palfo a paf- 
Po , e n’ è una ePpreffione fedele . Sobria e mo
derata nel mezzo all’ abbondanza ed alle ricchez
ze difpenfa con mifura e faviezza le bellezze e 
le grazie del difeorfo . Non fi lafcia mai abbaglia
re dal fallò per quanto brillante egli Ila . E' offe-

D ij
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fa egualmente dal troppo e dal troppo poco . Sa 
tirreflarfi precifamente dove bifogna , e (rt) tronca 
fenza difpiacere e fenza compaffione tutto ciò che 
è oltre il bello e il perfetto • Il difetto di quella 
qualità fa il vizio di tutti gli filli corrotti , della 
gonfiezza , del falfo lume , degli acumi • allorché , 
dice Quintiliano, 1’ingegno è privo di giudizio , 
e fi lafcia ingannare dall’apparenza del bello . Quo- 
tìes iugenium judicio caret 9 & fprc^c boni fallitur.

Quello Guflo femplice qd unico nel filo prin
cipio , fi varia e fi moltiplica in una 
maniere , di modo tale però che fotto 
me differenti , in profa o in verfo , in 
diffufo o fìringato , fublime o 
o ferio è fempre lo fi elio, e 
un certo carattere di vero e di naturale , che fi 
fa (b a prima giunta fenrire a chiunque ha di- 
feernimento . Non fi può dire che io ftile di Te
renzio , di Fedro, di Sallullio, di Celare , di Ci
cerone , di Tito Livio , di Virgilio , di Orazio fia 
lo Hello, (c) Hanno tutti però , s’ c permeilo il 
dir così , una certa tintura di fpirito che lor è 
comune, e in quella diverfità di talento e di Hi- 
le gli avvicina e gli unifee, e mette una diffe
renza fenfibile fra effi e gli altri fcrittori, che



1

!

(j) Nunquam de bo
ne Oratore , aut non bo
ne» , doétis hominibus cum

sopra il Gusto . 53
aon fono battuti al conio della buona Antichi.! •

Ho detto che quello difeernimento è una fpe- 
cie di ragion naturale perfezionata dallo (Indio . In 
fatti tutti gli uomini portano foco nafeendo i pri
mi principi del Gullo , non meno che quelli della 
Rettorica e della Logica . La prova n’ è , (rr) che 
un buon Oratore è qua(ì Tempre infallibilmente 
approvato dal Popolo, e fu quello punto, come 
1’ oflerva Cicerone , non ritrovali alcuna differen
za di fentimento e di gufto fra gl’ Ignoranti, ed 
i Letterati.

Lo (leflb è della Mufica e della Pittura . Un - 
concerto di cui tutte le parti fono ben compofte, 
e ben efeguite , tanto per gli ftromenti , quanto 
per le voci , generalmente piace . Vi fopraggiun
ga qualche difeordanza , qualche cacofonìa, ella 
difgufta anche coloro i quali affolutamente ignora
no che cofa fia Mufica . Non fanno ciò che gli 
offenda ; ma fentono che le loro orecchie fono 
offefe . Quello avviene perchè la' natura gli ha da
to del gullo e del fentimento per l’armonia. Co
sì un bel Quadro alletta e rapifee uno Spettato- 
re , che non ha alcuna idea della pittura . Doman
dategli ciò che gli piace , e perchè gli piace ; non 
potrà renderne conto, nè dirne le vere ragioni; 
ma il fentimento fa in elfo quali ciò che P arte 
e 1’ ufo fanno nelle Perlo ne intelligenti.

E' duopo dire altrettanto del Gullo , onde 
qui parliamo . Quali tutti gli Uomini ne hanno in 
fefteflì i primi principi , benché nella maggior par
te fieno meno fviluppati per difetto di ammaciìra- 
mento , e di riflelfione , e fieno anche foffocati o

D iij
Populo dilfenlìo fuit. Cic 
in Brut. n. 1S j.



I

J

'I 
h

•V

• I j
; £ 
liti

liI

Ì;i >?• '•

Ir1 ' hII
■r li' 
ji.j! 
*•'/ !

j 11

li

54 Riflessioni Generali
corrotti da una educazione viziofa da’ pravi coffa- 
mi , dalle prevenzioni dominanti del fecolo e del 
paefe .

Per depravato però che fia il Guflo affatto 
non perifce . Ne reflano Tempre negli uomini de’ 
punti fitti y (colpiti nel fondo del loro intelletto, 
ne’ quali convengono e fi unifcono . Quando que
lle Temenze fegrete fon coltivate con qualche cu
ra , pottono etter condotte ad una perfezione più 
dittinta e più fviluppata . E fe avviene che quelle 
prime notizie fieno rifvegliate da qualche lume , 
il di cui Tplendore rende gli animi attenti alle re
gole immutabili del vero e del bello , che ne di
scopre le continuazioni naturali e le confeguenze 
neceffarie, e loro ferve nello fletto tempo di mo
dello per facilitarne 1’ applicazione ; fi vedono per 
1’ ordinario i più fenfati difingannarfi con gioja 
de’lor antichi errori, correggere la falfità de’lor 
vecchj giudici, ridurli a quanto un Guflo depura
to e ficuro ha di più giufto , di più delicato e di 
più fine , e appoco appoco trarvi tutti gli altri .

Si può reflarne perfuafo dal faccettò di 
certi grandi Oratori , o di alcuni Autori famofi , 
i quali co’ loro naturali talenti fanno richiamare 
le idee primitive, e far rivivere le Temenze na- 
fcotte nell’ Anima di tutti gli uomini . In poco 
tempo unifcono in lor favore i fuffragj di coloro 
che fann’ufo maggiore di loro ragione; e traggo
no ben pretto gli applaufi delle Perfone d’ ogni 
età e d’ ogni condizione , degl’ Ignoranti non me
no che de’ Letterati . Sarebbe facile il notare fra 
noi la data del buon Guflo che regna in tutte 
1’ Arti, non meno che nelle belle Lettere e nelle 
Scienze ; e falendo in ogni genere perfino all’ o- 
riginc vedrebbe!! che un piccol numero di avven-
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sopra ii< Gusto .
turati ingegni ha procurata quella gloria 
vantaggio alla Nazione .

55 
e quéllo

Coloro eziandio che ne’ fecoli più coltivati 
fono lenza lludio e fenza Beile Lettere , non la- 
fciano di prendere una tintura del buon Gufto do
minante , che fenza ior accorgimento entra nelle 
loro converfazioni, nelle loro lettere, nelle loro 
maniere. Pochi fono oggidì fra’noli ri Guerrieri 
che non ferivano più correttamente e con maggior 
eleganza che il Ville-Arduino e gli altri Ufficiali 
che vivevano in un fecolo ancora barbaro e rozzo.

Da rutto ciò che ho detto , fi dee conclude
re che fi poflbno dar regole e precetti fopra que
llo discernimento ; e non fo perchè Quintiliano, 
il quale ne ha fatto con ragione un sì gran calò , 
pretenda che quella qualità non polfa acquetarli 
coll’ arte , come non può acquiflarfi il gufto c 
1’ odorato : Non magi; arte tradita? 9 quam guftus Quintil-l. 
aut odor , quando non voglia dire che vi fieno c. 5* 
degl’ ingegni tanto rozzi , e di tal maniera lonta
ni da quello difeernimento , che potrebbe crederli , 
che fol la natura in effetto lo fomminiftri.

Non credo nemmeno cho quello fentimento di 
Quintiliano fia vero per rapporto all’efempio onde 
egli fi ferve, per lo meno in quanto rifguarda il 
Guilo . Balla efaminare quanto avviene a certe Na
zioni , che una lunga confuetudine attacca di tut
ta forza a certi manicaretti capriccio!! e ftraordi- 
narj . Elleno fi accordano fenza difficoltà a lodare 
de’ liquori efquifiti , delle vivande dilicate , de’cibi 
conditi con arte da mano induftriofa. Imparano 
ben prefto a difeernere le fingolarità del condi
mento , quando un dotto IVlaellro in quello genere 
ve le rende attente, ed a preferirle alla barbara 
rozzezza del loro antico alimento . Quando io parlo

D iiij
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56 Rimessioni Generali
di rotella maniera, non fi dee penfare che io cre
da quelle Nazioni molto degne di compaffione per 
efler prive di una intelligenza e di una abilità che 
ci è divenuta tanto funefta . Ma fi può giudicare 
da .quella della fomiglianza che fi ritrova fra ’l gu
fi o per rapporto a’(enfi ed al corpo, e il gufio per 
rapporto all’ intelletto ; e quanto il primo è accon
cio a dipingere i caratteri del fecondo .

Il buon Guflo di cui parliamo , che è quello 
della letteratura , non fi riftrigne a quanto fi deno
mina Scienza : influifee come infenfibilmer.te Copra 
le altre arti, quali fono 1* Architettura, la Pittu
ra, la Scultura , laMufica. Uno Redo difeernimen- 
to introduce dappertutto la fi e fifa eleganza , la (le (fa 
fimmetria , lo Ilefs’ ordine nella difpofizion delle 
parti : rende attento ad una nobile fevnplicità , alle 
bellezze naturali , alla (celta giudiziofa degli orna
menti . Per lo contrario la depravazione del Gufto 
nell’Arti è fempre (lata un indizio ed una con- 
feguenza di quella della Letteratura . Gli ornamenti 
caricati , confufi , groflblani degli antichi edificj 
Gotici , e collocati per P ordinario fenza feelta , 
contro le buone regole, e fuori delle belle pro
porzioni, erano l’itmnagine degli ferirti degli Au
tori dello fieffo fecolo.

Il buon Gufto della Letteratura fi comunica 
ancora a’pubblici coftumi, ed alla maniera di vi
vere. La confuetudine di confultare le regole pri
mitive fopra una materia , conduce naturalmente 
a fare lo (ledo fopra P altre . Paolo Emilio , tanto 

Plutarco abile e tanto pratico in ogni genere , avendo fatta 
nella vi- dopo la conquida della Macedonia una gran F'efta 
tadiPao- a tutta la Grecia, ed avendo ofì'ervato , che n’era 
loEmilio. Rimata la difpofizione infinitamente più elegante 

e più bella di quella che attendeva!! da un uomo
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dì flupirne ; 

ben ordì- 
a ben ordì-

(a> Quare qui bu Cd am 
temporibus provencric cor- 
rupti generis orario , qux- 
ris. & quomodo in quon
dam vitia m-wl natio inge- 
ni ’rum ficla Ile • • . quare 
aha> .en.'us audaces & fi
derà egre® placucriiit, a-

a quella domanda con un pro
verbio alitato fra’ Greci : Qual è la vita 3 cali fono

lias abruptoe fentcntiic & 
fufpiciof», in qu.’bus plus 
inccilip cndum. clt quam 
audienóum: quare aliqua 
aetas fiieric , quo: transla* 
rion:s jure utcrctur invo 
reeunde .

sopra il Gusto . 
dì guerra , rifpofe che avevalì torto 
perchè lo Il elio ingegno che infegna a 
nare un efercito in battaglia , inlegna 
nare una Fella .

Ma per una fovverfione affatto flrana , e purè 
ordinaria , ed è una gran prova della debolezza , o 
piuttoflo della corruttela dello fpirito umano , la 
flcfla delicatezza , la ftelTa eleganza , che il buon ga
llo della Letteratura e dell’ eloquenza fuol intro
durre nell’ ufo della vita per gli edificj , a cagion 
d’ efempio 5 e per i conviti , venendo appoco ap
poco a degenerare in eccello e in lulfo , introduce 
ancora il pravo Gallo nella Letteratura e nell’elo
quenza • Quello è quanto Seneca ci (piega di una Scnec. 
maniera molto ingegnofa in una di fue Pillole , nella CP* 
quale fembra , fenz’ accorgerli aver dipinto felicito •

(n) Uno de’fuoi Amici avevagli domandato da 
che potelfe venire il cambiamento che vedevafi alle 
volte fuccedere nell’eloquenza , che flrafcinava quali 
tutti gl’ ingegni in certi difetti , come di allettare 
delle figure ardite ed eccedenti , delle metafore ar- 
rifchiace fenza milura e fenza moderazione , de’ 
pendevi sì rilìretti e sì precipito!], che lafciano 
piuttoflo ad indovinare ciò che vogliono dire 3 che 
quello che dicono .

Seneca rifponde



orinone quod novum eli 
quxrit . . . Modo id , quod

eloquenza ftrepitofa che 
e nulla di vantaggio •

(a Quemadmodum u- 
niufcujulquc aftio diccnri 
fimilis eli, fic genus di- 
cendi ahquando imitatur 
publicos mores • ..

(£) si difciplina civita- 
tis laboravic, & fc in de- 
liciasdedit , argomentimi 
eli luxurix publicx ora- 
tionis lafcivia . . Non po- 
teft alius effe ingenio, a- 
Jius animo color .

(c Cu ni affuevìt ani
mus faftjdire qux ex mo
re fune, & dii prò fordi- 
dis Colica fune, cetani in

jS Riflessioni Generali
le parole . Talis boniintbiis fiat oratio quelite vi
ta . \a) Come una Perfona fi dipinge nel fuo di- 
feorfo , così lo Itile dominante è alle volte un’im
magine de’ pubblici collumi . 11 cuore firafeina l’in
telletto , e gli comunica i fuoi vizj non meno che 
le fue virtù. \J>) Allorché ne’mobili , negli edi
fìci » ne’ conviti fi attribuisce a proprio merito il 
diliinguerfi dagli altri con nuovi affinamenti, e con 
una tìudiata ricerca di tutto ciò che è fuor dell’ 
ufo comune ; lo ilefio Gufto fi comunica all’ elo
quenza , e vi porca ancora la novità e il disordi
ne . L’ intelletto avvezzo a non più Seguire re
gola alcuna ne’ coitomi , non ne fegue più nello 
lì ile . Nulla più fi vuole che di nuovo , di brillan
te , di lìraordinario , di arrischiato . Non fi mette 
applicazione che a penfieri fcarfi e puerili , o arditi 
ed eccedenti perfino all’ eccedo. Si affetta uno fiile 
pettinato e fiorito, ed una 
non ha fe non del fuono ,

nupcr increbuit, prò cul- 
tu habetur audax transla- 
tio ac frequens... Non 
tantum in genere Scnten- 
tiarum vitium eft , fi aut 
pulillx funt & pueriles, 
aut improba? , & plus au
lì quain Calvo pudore li
cer.* fed fi fiondai lune 
& nimis dulces, fi in va- 
num exeunt , & fine cfi- 
icftu , mhil amplius quam 
fonane .
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lo fenfus » ab ilio vcrba 
excunt. . • Ilio Fano ac va
lente , orario quoque ro- 
bulta, fortis, virilis cita
si ilio procubuit, & ce
rerà iequuntur ruinam . .. 
Rcx nofter eft animus. 
Hoc incolumi cererà ma- 
nent in officio, parenr Se 
obtemperanc ... Cura vero 
ceflìr voluptati, artes quo
que ejus a&ufque marcenr; 
& omnis ex languido fìui- 
doque conatus cita

(zj) Hjec vitia unus ali- 
quis induci: , fub quo rune 
eloquenria eft , ca:tcri imi- 
tantur, & alteri rradunc .

(£) Quomodo convivio- 
rum luxuria, quomodo ve- 
ftium aegrx civitatis indi- 
eia fune tic orationta li- 
centia, fi modo frequens 
eft , oftendit animos quo
que , a quibus verba e- 
xeunt, procidiffe .

(c) Orario nulli mole- 
ila eft , nifi animus labat. 
Ideo ille curccur , Ab il-

, j

sopra il Gusto .
(а) E quello che diffonde quella Corta di difet

ti è per 1’ ordinario l’ efempio di un uomo folo , 
che fi ha acquietata della riputazione , fi è refo 
padrone degli animi , e dà il tuono agli altri . Si 
dima onore il feguirlo : fi fiudra 9 fi copia 5 e il 
fuo Hile diviene la regola e il modello del pubbli
co Guilo .

(б) Come dunque in una Città il tuffo delle 
mente e degli abiti è un contraffegno che i co- 
fiumi vi fono poco regolati ; così la licenza dello 
fiile 5 quando è pubblica e generale , moftra che 
gli animi fon depravati 5 e corrotti •

(c) Per dar rimedio al male , per riformare 
nello fiile 1’ efpreffìoni e i pen fieri, bifogna puri
ficare la Porgente , onde partono . Bifogna guarire 
1’ animo . Quando egli e fano e vigorofo 9 taPè pa
rimente 1’ eloquenza : ma ella è debole e langui
da , quando 1’ animo tal’ è divenuto , e fi è laCcia? 
to indebolire c., fnervare dal piacere e dalle delizie . 
Infomma egli è il padrone che comanda, e dà il 
moto a tutto- e tutto il rctlo fegue le fu e impreffioni.
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(a.) Nimis anxium effe 
tc circa verta & coinpo- 
litionem , mi Lucili , no
lo : habeo majora qua; cu- 
rcs . Quxrc quid fcribas , 
non quemadmodum . . . 
Cujufcurnque orationem 
videris foliciram & poli- 
tam , feito animum quo
que non minus effe pu- 
fillis occupatum . Magnus 
ille remi finis loquìtur & 
fccurius : quarcumquc di-

cit, plus habent fiducia: 
quam cura: * Notti’ coin- 
plures juvencs, barba & 
coma nitidos , de capfula 
totos : nihil ab iilis fpc- 
raveris forte , nihil foli- 
dum Orario vultus ani
mi off : fi circumtonfa cft 
& fucata, & manufatta , o- 
ttcndir illuni quoque non 
effe finccrum , & haberc 
aliquid fratti. Epifi J J 5*
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Fa offervare dall’ altra parte che uno flile trop

po fiudiato e troppo ricercato è il contraffegno 
di un piccol talento . (a) Vuole che un' Oratore, 
fpecialmente quando tratta di materie gravi e fe
rie, fia meno attento ade parole ed alla difpo- 
fizionc , che alle cote ed a’ penfieri . Quando udi
te un Difcorfo elaborato e pulito con tanta cura 
cd inquietudine , potete concludere , dic’egli , che 
parte da un intelletto mediocre ed occupato in 
piccole cole . Uno Scrittore che ha F ingegno 
grande ed elevato, non fi arrefta a tali minuzie . 
Penfa e parla con maggior nobiltà e grandezza , e 
vedefi in quanto dice una cercaria facile e natu
rale , che dimoftra un uomo ricco di fuo proprio 
io?.do , e non cerca a comparir tale. Mette di poi 
in paragone quefla fotta d’ eloquenza fiorita e .m- 

■ bellettata con certi Giovani, che hanno i lor ca
pelli ben inanellati e fparfi di polvere di Cipro , e 
fono fempre avanti lo fpecchio ed al tavolino delle 
lor vanità . Barba & coma nitidos ? de capfula to
tos . Nulla fi può attendere di grande e di fedo 
da caratteri tali. Lo fieilò è degli Oratori . Il Di-
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fcorfo è come il volto dell’ animo . Se è pettina
to ? aggiuflàeo , imbellettato 9 è fegno che è qual
che cofa di guaito nell’ animo , e non è fano . Un 
tal ornamento nel quale è tane’ arte e tanto (ìn
dio 3 non è ornamento degno dell’ Eloquenza • 
Hon cft ornamentum virile , concinniteli.

Chi non crederebbe nell’ udir Seneca parlare 
di quella maniera, ch’egli teffe nemico dichiarato 
del pravo Gallo , e che alcuno non foife più atto 
di lui ad opporvi!! ed a prevenirlo ? Eppure egli 
p ù d’ ogni altro contribuì a guadare gl’ ingegni 
ed a corrompere l’eloquenza . A vero luogo di par
larne altrove , e lo farò tanto più volentieri , quan
to fembra che il pravo Gitilo de’ penfieri brillan
ti , e d una forta di acumi , eh’ è propriamente 
il carattere di Seneca , voglia metterli in illima 
nel nolìro fecolo . Ed io non fo , fe quello non 
poffa dirli un indizio ed un prefagio della rovina, 
onde 1’ eloquenza è minacciata fra noi , e il lulfo 
enorme che regna più che mai, e la declinazione 
qua fi generale dc’colìumi ne 
fori funefti .

Non vi vuole alle volte, come Seneca 1’of- 
ferva , e com’egli (ledo n’è un efempio, 
vuole che un fol Uomo , ma di un gran 
e che con rare qualità fi farà acquiflato 
credito , per introdurre quello pravo Guflo , e que
llo flile corrotto . Si vuole, per un’ ambizione fe- 
grera diflinguerfi dalla folla degli Oratori e degli 
Scrittori del fuo tempo , ed aprire ima nuova fira
da nella quale fi cammini piuttoflo folo alla teda 
di nuovi Difcepoli , che feguendo gli antichi Mae* 
tiri. Si preferisce la riputazione di bell’ingegno a 
quella di buon ingegno , il brillante al (odo, il 
maravigli ofo al naturale ed al vero . Si ama più il
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parlare all’ immaginazione, che al giudizio; l’ab
bagliare la ragione , che il perfuaderla ; il torpren- 
dere la fua approvazione , che il meritarla . E men
tre un tal Uomo , con una fpecie di preftigio , e 
con un dolce incanto, rapi ice l’ammirazione e 
gli applaufi degli animi fuperficiali che fanno la 
moltitudine , gli altri Scrittori , fedoni dall’ allet
tamento della novità, e dalla fperanza di fimil toc
cete , fi lafciano infenfibilmente ftrafcinare dal tor
rente, e lo fortificano col feguirlo . Così il nuo
vo Gufto leva dal fuo pofto il Gufto antico , ben
ché migliore : egli paffa ben predo in legge , e 
flrafcina tutta una Nazione .

Quefto è quanto dee fvegliare nell’Univerfità 
i’ attenzione de’ Maeflri , per prevenire , ed impe
dire , per quanto pollone , la rovina del buon Gu- 
flo : .ed obbligati , come lo fono , all’iftruzion pub
blica della Gioventù , debbono confederare quella 
diligenza come parte effenziale di lòr dovere . Le 
ufanze , i coftumi , le leggi de’Popoli antichi han
no variato ; elleno fono Covante oppolle al nollro 
carattere ed al noftro ufo, e la notizia può eter
ne a noi men neceflaria . I Fatti fono paffati fen- 
za ritorno : i grandi avvenimenti hanno avuto il 
loro corto , fenza farne attendere de’ fomiglianti : 
le rivoluzioni degli Stati e degli Imperj hanno forfè 
poco rapporto alla nollra fituazione prefente ed 
a’ noftri bifogni , e per quella ragione divengono 
meno intereflanti . Ma il buon Gufto, che c fonda
to fopra principi immutabili, è lo fletto per tutti 
i tempi : e quefto è il principal frutto che fi dee 
far trarre a’Giovani dalla lettura degli Antichi, che 
fono flati fempre con ragione confiderati come i 
Maeflri , i Depofitarj , i Cuftodi della fan a Elo
quenza e del buon Guflo • In fine fra tutto ciò che
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può contribuire alla coltura dell’ intelletto , fi può 
dire che quella parte è la più eflenziale , e quella 
che fi dee preferire a tutte 1’ altre .

Quello buon Gufto non fi riflrigne alle belle 
Lettere: rifguarda ancora, come fi è di gii infi- 
nuato, tutte l’Arti , tutte le Scienze, tutte le 
Cognizioni. Confitte allora in un certo difeerni- 
mento giufto ed efatto , che fa diflinguere quanto 
in ognuna di quelle Scienze e Cognizioni è di più 
raro , di più bello , di più utile , di più eflenzia
le, di piu conveniente, o di più neceflario a co
loro che vi mettono l’applicazione; fino a qual 
fegno per conseguenza fe ne dee portare lo Au
dio ; ciò che fe ne dee allontanare , ciò che me
rita particolar fatica , e la preferenza Copra tutto 
il rimanente . Si può, per difetto di quello difeer- 
ni mento , mancare all’ eflenziale di fua profeflìone 
fenz’ accorgerfene , e quello n«ncamento non è 
sì raro come potrebbe peniàrfi . Un efempio tratto 
dalla Ciropedia di Senofonte , renderà più fenfi- 
bile la colà .

Il giovane Ciro , Figliuolo di Cambife Re 
de’ Perfiani , aveva avuto per lungo fpazio di tem
po per erudirlo nell’2\rce militare un Maellro , fen- 
za dubbio il più intelligente c il più {limato del 
fuo fecolo . Un giorno Cambife difeorrendo col fuo 
Figliuolo , venne a parlare del fuo Maeflro , del 
quale il giovane Principe aveva una grandiflìms 
idea , e da cui pretendeva avere generalmente im
parato tutto ciò che è neceflario per ben coman
dare alle Truppe, Il voUro Maeflro , gli difle Cam
bife , 'ri ha egli data qualche lezione di Economia 9 
cioè a dire, della maniera ond’è neceflario prov
vedere alle nej^ficà di un Efercito , preparare de’ 
viveri3 pr^/enire le infermità , penfare alla fanità
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de’ Soldati , fortificare i loro corpi con frequenti 
ciercizj , eccitare fra elfi 1’ emulazione , Caper farli 
ubbidire, farli amare, farli /limare dalle Truppe? 
Sopra ognuno di quelli punti , e Copra molti altri 
fcorfi dal Re, Ciro rifpofe, che non gliene aveva 
mai detta pure una parola , e che tutto ciò per 
efio lui era nuovo . E che vi ha dunque motivato ? 
A fare dell’ armi , ripigliò il giovane Principe a 
montare a cavilo , a tirar d’ arco , a lanciare un 
giavellotto , a dileguare un campo , a delineare un 
dilegno di fortificazione, ad ordinare le Truppe 
in battaglia , a farne la raflegna , a vederle mar
ciare, sfilare , accamparli . Cambife fi pofe a ri
dere , e fece Capere a fuo Figliuolo che non gli 
era fiata infegnata cola alcuna di quanto è^ di più 
efienziale per un buon Ufiziale , e per un Gene
rale intelligente : e in una Cola converfazione , che 
per certo meriterebbe di eflere bene fiudiata da’ 
Giovani nobili defiinati alla guerra , gliene infognò 
infinitamente più di quello aveva fatto per il corfo 
di molti anni il Maefiro sì rinomato .

In ogni profeffione fi può cadere nello fiefio 
inconveniente , o perchè non fi fa {ufficiente at
tenzione al fine efienziale che fi dee proporli nel
lo fiudio che fi fa , o perchè non fi ha per guida 
fe non 1* ufo , e fi feguono ciecamente le v.elbgie 
di coloro che ci han preceduti . Nulla è più utile 
della cognizion della Storia . Ma fe Piamo contenti 
di caricarci la memoria di una moltitudine infinita 
di Fatti che faranno poco curiofi c poco interef- 
Canti ; fe non ci arrefiiamo che alle Date , o 
difficoltà di Cronologia , o di Geografia ; fe 
ci mettiamo in pena di conofcere il genio, i 
fiumi, il carattere de’ grand’ Uomini, de’ quali fi 
■è parlato , fi avrà imparato di molto, e I
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KTOn c mia intenzione in quell’ Opera , il dare 
J.^1 lin nuovo modello agli Studj , nè il propor
re nuove regole c nuovo metodo d’ illruirc la Gio
ventù ; ma loto il moliture (*) ciò che fi ollerva
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poco . Una Rettorica può eifere molto diffufa , en
trare in una gran difeuflìone di precetti , definire 
con molta e far ter za ogni tropo ed ogni figura , ben 
mcftrarne la differenza , trattare aliai diffu la mente 
limili quifiioni agitate per 1’ addietro molto al vi
vo dagli- antichi Rettorie! , e con quello e (Ter limi
le alla Rettorica della quale parla Cicerone , che 
non era acconcia fe non ad insegnare a non par
lare , ovvero a parlar male. Scripfìt a tem rheto- Ciccr.de 
vicim Cleantbes , fied fic y ut 9 fi qitis obtnuteficere 
concupierit 9 nibil aliud legere debeat • Si può nel
la Filofofia impiegare un tempo confiderabile in 
difpute fpinofe ed attratte ; imparare anche una in
finità di cofe belle, rare, curiofe, e trafeurare 
F efienziale di quello ttudio, che è P aimnaeftrare 
V intendimento , e il regolare i colìumi . Infomma , 
la qualit'i più ncceffaria , non lolo per 1’ arte di 
parlare e per le feienze , ma per tutta la direzio
ne della vita , è quello Gutto , quella prudenza 9 
quello difeernimento , che in legna in ogni mate
ria , e in ogni occasione, ciò che fi dee fare;
come

Ciccr.de


molti de’ mici amici han
no creduto che io dovetti 
cambiarlo, ed io ho fc- 
guico il loro configlio.

perchè parevami che que
llo titolo convenitte me
glio all’ i ntenzione che a- 
veva di cfporrc quanto fi 
pratica nelle fcuolc j ina
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in quella materia nell’ Univerlìta di Parigi , ciò che 
vi ho veduto praticare da’ miei JViaeltri , e ciò che 
ho p ocurato io fletto di oflervarvi feguendo le 
loro veftigie . Cosi , eccettuato un piccoli ili mo nu
mero di articoli ne’ quali io potrei arrifclvare al
cune ofiervazioni particolari , per cagione di efe in
pio , (opra la necettìtà d’imparare la Lingua Fran
cete per via di principi , e d’ impiegare un mag
gior tempo intorno alla Storia , altro non farò in 
tutto il rimanente che riferire con ogni fedeltà 
ciò che da gran tempo fi efeguifee ne’ Collegi 
dell’ Univerfità. Prego il Lettore di contentarli 
prendere in quello tentò tutto ciò che ritroverà 
in quell’ Opera tetto il nome di Olfervazioni e di 
Precetti , benché io comparifca dappertutto dire 
ciò che fi dee fare , e nor. ciò che attualmente 
fi fa , non avendo potuto per 1’ ordine e la chia
rezza efprimermi d’altra maniera.

Debbo parimente fin dal principio dichiarare 
che non è mia intenzione l’iflruire i Protettori , 
fpecialmente quelli che hanno dell’età e della fpe- 
rienza . Da etti io vorrei trar de’ lumi fopra la 
maniera d’integnare e ne ho confultati molti, 
gli avvilì de’ quali mi hanno di molto fervilo . Ma 
forte quell’ Opera potrà ette re di qualche utilità 
per i Maeflri giovani , i quali non hanno per an
che 1’ ufo , per i Giovani fludiofi, che hanno dell’ 
ingegno e della buona volontà ; ma che non aven
do ritrovate dapprincipio delle buone guide e de* 
buoni conduttori , hanno bitegno che lor fi moftri
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la firada che hanno a tenere per guidare feftelfi 
ne'loro fiudj , e per metterli in iliaco di guidare 
gli altri .

Una delle mie principali intenzioni nelle OC- 
fervazioni che ho fatte Copra quella materia , e fpe- 
cialmante in quelle che comporranno il Cecondo 
Volume di quell’ Opera , è fiata lo flabilire , s’è 
poffibile , con quelle OfTervazio i il buon Gallo 
che da gran tempo regna nell’ Univerfità, e 
è confervato come per tradizione e di viva 
paflando da’Maellri a’Discepoli.

Per non parlare a cafo , e non avanzare cofa 
alcuna che non (la fondata nella ragione, comincio 
per l’ ordinario (opra ogni materia che io tratto t 
dallo flabilire delle regole e de’principj , che pren
do da’ più intelligenti Maefiri dell’Arte, quali Co
no Cicerone e Quintiliano . Applico poi i loro 
Precetti ad efempj tratti da buoni Autori tanto 
Latini quanto Francefi .

lo allego molti palli latini 5 e fpecialmente dei 
due Autori che poco dianzi ho nominati ? che fo
no mie guide principali , e mi Infingo che ciò non 
potrà effer difcaro . Sono quelli per l’ordinario 
Luoghi fcelti , patenti , e come il fiore della più 
pura latinità ? e modelli eccellenti della più lana 
eloquenza . Quelli palli mi pajono da lellelli mol
to acconcj a formar il gullo ; il che è mia prin- 
cipal intenzione . Mi fon anche fervito di molto 
di Seneca 5 che è ricco di ponderi Codi e di belle 
efpreffioni , benché il fuo fide per molti altri ca
pi fia molto dilettolo .

Avrebbe^ potuto lafciare di allegar tutti que
lli patii ; fpargere Colamento i loro penfieri nell’ 
Opera , che farebbe fiata così più uniforme e più 
originale \ c nafcondere con diligenza tutte le ve-

E ij



vedi legione congcfìimus, 
1 epa ri re . De inde ad hi bica 
ingcnii nofiri cura & fa
coltà te, in unum faporem 
varia illa libamenta con
tundere: ut, edam fi ap
partiene unde fumptnm 
he, aliud tamen effe, 
qua in unde fumptumeft, 
apparcat . Sc;;ec. Epijh 8^
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{ligie di quelli latrocinj . Non ignoro che quello 
è 1’ ufo che fi dee fare della lettura . (a} Un Au
tore , fimile in quello all’Api, che compongono 
il loro mele del fugo che hanno Tapino cogliere 
deliramente (opra diverfi fiori , dee volgere nella 
fina propria fofianza i penfieri , e le bellezze che 
egli ritrova nelì’opere degli Antichi ; dee coll’ufo 
che ne fa , e coll’ afpecto che loro preda , render
cele tanto proprie , che diventino fua facoltà , ed 
ancorché fi (copra di dove elleno fono tratte , fem- 
brino come aver cambiata natura pacando per le 
fine mani . Ma come qui fi tratta di dare dei pre
cetti d’Eloquenza , e delle regole del buon Gufio 9 
ho creduto dover citare i mici Autori , e palefare 
i miei mallevadori , il- folo nome de’ quali può 
dar pefo alle mie rifleflioni .

(ai Apcs debomus imi- 
tari , qua: vagantur, & 
fiorcs ad mcl facicnduni 
idoneo? carpirne; & qua? 
collegcrunt, in hunc fia- 
porcin mixtura quadam & 
proprie tate fpiritus fui 
mucant.,.. Nos quoque 
hai Ape.? debemus imita
li , & quxcuniquc ex di-

pre letteralmente quelli palli , e fpefio mi conten
to di efiprimerne il fenfo nelle mie Oflervazioni • 
La nuova traduzione di Quintiliano mi è fiata di 
grand’ aiuto . L’ ho impiegata, fenza render- 
mivi (oggetto, ed ho prela la libertà di farne 
alcune mutazioni , non meno che nella maggior 
parte degli Autori , che ho polli in ufo . Quell» 
di Omero fatta da Madama jDacier 3 mi ha pari-
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mante di molto fervito . Ho però alle voice pre
ferita la traduzione che il Signor Boivin ha fatta 
di alcuni libri di quello Poeta : ella fa deiìderare 
che tutto il redo ha terminato dalla (leda mano . 
La maniera di ben penfare del Padre Bouhours ah 
ha lòmminiftrate delle (ode rifleflfioni (opra quan
to rifgvarda i penfieri : quello Libro è molto ac
concio a formare il Gulìo , e può di molto aiuta
re i Maeflri che lo leggeranno con atte, zione , e 
con qualche cautela . Ho tratto da’ dotti fcritti che 
fono ufeiti in luce nel noftro tempo fopra i Li
bri Santi , una parte di quanto ho detto fopra 
1’ Eloquenza (aera . In fomma , quanto è di mi
gliore in quell’ Opera, non è mio ; e che m’im
porta di dove fia tratto , purché fi trovi utile alla 
Gioventù, che ’ è l’unico fine che ho dovuto 
propormi ?

Non ardifeo di voler farmi onore colle altrui 
ricchezze : (a) In quello farebbe qualche cola di
più dell’ imprudenza . Solo averei defiderio eh’ el
leno potefiero coprire la mia povertà, e la folla 
di bellezze lìraniere che ornano lamia Opera, fa- 
celle mettere in dimenticanza, o per lo meno (ca
lare i difetti che mi fono perfonali. La luce dell’ 
edizione me ne ha fatti feorger molti , lenza nu
merare quelli che mi fono fuggiti; fpecialmente 
delle repliche , e delle ripetizioni frequenti degli 
ilcffi penfieri , delle (leffe maniere , delle (lede 
cfprefiìoni . In quella edizione molti ne ho cor
rerti fopra gli avvilì che mi fono flati dati . Ne 
celieranno ancora a fuflìcienza per < 
pazienza c 1’ indulgenza del Lettore .

Potrà cadere in mente ad alcuni che quell’- 
E iij
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Òpera , eh’ è principalmente desinata per Uni* 
verfità , e tratta degli Srudj che vi fi fanno , ave- 
xebbe dovuto eflere comporta in Latino : e il pen
dere fembra molto ragionevole e naturale.

Sarebbe forfè fiato mio interefle il prendere 
quello partito, ed io averei potuto meglio riusci
re fcrivendo in una Lingua , nello Studio della 
quale ho impiegata una parte di mia v ta ; e no 
ho maggior ufo che della Lingua Francefe . Non 
arroffifeo di fare quella confefiione , affinchè fiali 
più difpofto a perdonarmi molti errori che mi fa- 
ranno fuggiti in un genere di fcrivere che per me 
è quali nuovo . Dopo aver condotti a fine i primi 
Tomi , ho letta un’ Opera comporta in Latino fo- 
pra la lìefià materia, la quale averebbe potuto 
diftogliermi dal fare la mia nella fiefi'a Lingua , non 
potendo lufingarmi di giugneré alla bellezza dello 
fiile che vi regna . Quello è il Libro del Padre 
Jouvency Gefuita che ha per gran tempo infegnata 
la Rettorica in Parigi con molta riputazione e 
{uccellò . Ha per titolo : De ratìone difetti di & 
docendi II Libro è fcrit o con una purità e con 
una eleganza , con una fodezza di giudizio , e di 
rifleffioni , con un guflo di pietà che non lafciano 
a de'derar, fe non che 1’Opera loffie più lunga, 
e le macerie vi fodero difeufie con accuratezza mag
giore : ma quella non era l’intenzione dell’Aurore.

Molte ragioni mi hanno determinato a non 
ifcrivere in Latino. In primo luogo, parmi che 
quello farebbe fiato direttamente contrario al fine 
che mi fono propello, eh’è d’iftruire i Giovani, 
i quali non tono per anche molto intelligenti , o 
non hanno {ufficiente cognizione della Lingua J a- 
t.na per intenderla tanto facilmente, quanto quella 
del lor paele . Ho dovuto, così mi pare, in di-
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Ietto di altri allettamenti che mancheranno a quell’ 
Opera, farne lor ritrovare alcuno nella facilità che 
averanno nel leggerla , e non avendo potuto fpar- 
gervi dei fiori , allontanarne per lo meno le fpine.

Dall’ altra parte ho creduto non dover rillrin- 
germi nel formare degli Uomini eloquenti in La
tino, ma portare più innanzi le mie intenzioni 
coll’ Univerfità , penfando principalmente 2 coloro 
che debbono un giorno fervirfi d^ll’ Eloquenza e 
delle belle Lettere nel Linguaggio Francete : e 
quello mi ha determinato ad aggiugnere alla mia 
Opera degli efcrrpj tratti dagli Autori Francefi . 
In fine parvemi vantaggiofo , il mettere tutti i Pa
dri 5 ed anche1 le Madri in illato di leggere quello 
Trattato fopra gli Studj , e di fapere con quello 
smezzo ciò eh’ è neceflario s’infegni a’ioro Figliuoli.

Ma debbo avvitarli che avrebbero torto nel 
credere di ritrovar Cubito in un Maeftro tutta l’am
piezza delle notizie , colle quali dimoflro doverli 
coltivare 1’ intelletto de’ Giovani : Belle Lettere , 
Filofofia , Storia facra e profana , Geografia, Cro
nologia , e molte altre cofe di quello genere . Do
ve fi ritrovano tali Maellri ? Sarei molto ingiallo 
e molto irragionevole di domandare in efiì ciò che 
conofco non avere io fletto , e da cui era anche 
più lontano quando entrai nella profeffione . Ba
lla il portarvi qualche capitale d’ingegno , della do
cilità , del defiderio di apprendere, qualche tintu
ra di principi di tutte quelle notizie . Ed è mia 
intenzione lo fpargerne abbaflanza in quell’opera > 
per mettere un Maeflro giovane in ilìaco di darne 
a’ fuoi dilcepoli qualche idea .

Non mi refla nel terminare quello Proemio 9 
che il pregar DIO, nella di cui mano fiamo noi 
ed i noflri difeorfi, di voler benedire le mie bua- 

h iiij
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ne intenzioni, e di render quell’ Opera utile alla 
Gioventù, l’irruzione della quale mi è tempre 
cara, e parmi e (Ter anche parte di mia vocazione 
e di mio dovere nel tempo tranquillo che la Di
vina Provvidenza mi ha procurato .

al Lettore •
»

velia Traduzione de IT Opera preferite che 
V/ efee alla luce , molte cofc in efia trattate non 
riebie devano e fiere trasportate dal loro linguaggio , 
perchè l'Autore ha fatte le fue giudiziofe riflzfiio- 
ni fopra la Lingua Francefe , fpecialmente nel Trat- 
tato delle-Lingue , nel quale della Francefe pura- 
mente favella , avevaft giudicato fuperfluo il met
tervi Jimili Traduzioni , che fembravano occupare 
un luogo ad efie non dovuto \ ma perchè il genio 
d' alcuni gli ha portati a desiderarvi anche quefta 
fupetfludà , fi efpongono le Traduzioni Italiane > 
lafdandovi pure le Francefe di alcune Lettere dì 
Tlinio y cerne anche d'altre cofe Sparfe nell'opera , 
filmando meglio il foprabbondare che Tejferc fcarfo*
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tMANIERADELLA
d’ insegnare e di studiare

LE BELLE LETTERE.
PRIMOLIBRO

Dell' Intelligenza delle Lingue •

A

*1
i\

i i

(a Ad rcs . pulcbcrri- 
nr.s ex tenebris ad luccm 
crutas alieno labore dedu* 
ciniur. Nullo nobis locu
lo interdiftum cft : in om
nia admittimur .. difpu- 
tare cura Socrate licer, <Scc. 
Illi nobis nati fune , no- 
bis, vitain prepara verune., 
lllos Antiftites bonarum 
arcioni , qui (qui*? voler, 
yeteft habcrc fami liarifìì- 
mos... fili notte conve
nir! & interdiu ab omni
bus inqrulibus poflunt.u

73

■ luiI
Ncmo horum quemquafn 
ad fe venientem vacuis a 
fe manibus abito patitur. 
Seuec de brev. vita cnp iq.

Pernottane nobifeum , 
pcregrinantur , rulli can
ni r Cìc. prò Arcò. u. i6.

Tot nos prceceptoribus, 
tot ex empi is inftruxit an- 
tiquitas , ut poflìt videri 
nulla forte nafeendi jetas 
felicior . quam noitra , cui 
docendjj priorcs elabora* 
verune, • L i a- r. 11».

TT ’ intelligenza delle Lingue ferve come d* intro- 
X-/ dazione a tutte le Scienze, fa') Con quella 
giungiamo quaG fenza .difficoltà alla cognizione di 
una infinità di cofe belle che hanno coflato lun
ghe fatiche a coloro i quali le hanno inventate . 
Con quella tutti i Secoli e tutti i Paefi ci fono 
aperti . Ella ci rende in qualche maniera contem
poranci di tutte 1’ età > e cittadini di tutti i Re-
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CAPÌTOLO primo .

Dello Studio della Lingua Francese .

L
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(a) Ante omnia ne fit 
yiciofus fermo nùuicibus...

Has priniuni audier pucr, 
harum veiba cffingcrc i-
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T Romani ci hanno infognato coll’ applicazione 
JL che avevano allo (Indio di loro Lingua y quan
to noi doreremmo fare per idruirci nella nofira . 
Fra eflì i Fanciulli fin dalla cuna erano ammae- 
ftrati nella purità del loro Linguaggio . Quella di
ligenza era confideiata come la prima e la più 
effenziale d po quella de’ coftumi , (rf) Era parti-

!

I

74 Detto Studio
gni , e ci mette in ifiato di parlare anche oggidì 
con tu'ti gl) uomini piu dotti che 1’ Antichità ha 
prodotti , i quali pajono e (Ter vifluti ed aver tra
vagliato per noi . Ritroviamo in effi come tanti 
Maeftri 5 che ci è permeilo il confùltare in ogni 
tempo ; come tanti Amici , che fi pedono vifitare 
a tutte 1’ ore , e pofiono tempre intertenerfi con 
noi 5 la convcrfazione de’ quali ci è utile e Tem
pre grata , ci arricchifce F intelletto di mille co
gnizioni curiofo 3 e c’infogna a trane egualmente 
profitto dalle virtù e da’vizj del Genere Umano. 
Senza il foccorfo delle Lingue tutti quefti Oracoli 
fono muti per noi , tutti quelli tefori ci fono 
chiufì ; e per difetto di avere la chiave , che fola 
può aprircene l’ingreffo , rediamo poveri nel mez
zo a tante ricchezze 3 ed ignoranti nel mezzo a 
tutte le Scienze .

Le Lingue che debbon edere infognate nei 
Collegi di Francia fi riducono a tre ; alla Greca , 
alla Latina , alla Francefe . Comincerò dall’ ulti
ma , perchè credo da efla dover cominciare gli fludj.
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mirando conabitur. . .Non 
afiuefcat ergo, no dum 
infirns quidem eft , fermo- 
ri i qui dedifccndus ile . 
Quinti!. lìb i. cap. i.

{a) Multa L nguze vi- 
tia , nifi prius cxmiuntur 
annis, inemendabili in po- 
ftcruni pravicate duranrur. 
Ib. cap. 2.

(a) A fermane Grxco 
puerum incipcre malo . 
Non longe latina fubfe- 
qui debenr , & cito pari
le r ire. ibid- cap a.

(c) lllud. magna

della Lingua Francese 
colarmente raccomandata alle ilefìe Madri , alle Ba
lie , a’ Familiari . Erano avvifati d* invigilare , per 
quanto era poffibile , che loro non isfuggilfe di 
bocca giammai efprcflìope o pronunzia vizio- 
fa alla prefenza d^’ Fanciulli , (<*) temendo che 
quelle prime impreflioni diveniflero in etti una fe
conda natura , della quale farebbe di poi quafi im
ponibile il cambiamento .

{b j Cominciava!! per verità dall’infegnare il 
Greco a’ Fanciulli ; ma lo Radio del Latino ne ve
niva in confeguenza ; e ben predo facevanfi cam
minare quelli due iludj con palio eguale . ve va
no ognuna de’Maettri dittimi 5 o per la Gramma
tica , o per la Kettorica , o per la Filofofia : e fé 
vi era della preferenza per una delle due Lingue, 
era tutta per quella del Paefe , che fola era in 
ufo nel maneggio de’ pubblici affari . (c) In fatti 
i Romani , in ifpecie ne’ tempi della Repubblica , 
averebbono creduto difonorare ed avvilire la Na
zione , fe per trattare co’ Foreltieri , o in Roma ,

perfeverantia cuftodic- 
bant> ne Grxcis unquam, 
nifi latine, refponfa da- 
rcnt... Quo feilieee lati
ne vocis honos per omnes 
gentcs vencrabilior dif- 
funderetur . Nec illis de- 
erant Radia dottrina : fed 
nulla non in re pallium 
togoe fubjici deberc arbi- 
trabantur, indignum elle 
evittimantes, illecebrìs & 
fuavitate litterarum im
perii poudus & auftorita- 
rem doma ri . Vdb Max, 
lib. 2. cap. 2.



■

< ..hi'.....

V crrin.
<5- n.14.7.

0-" " (a) Cicerone nel fuoTrat- 
tato della Vecchiezza fa 
dire a Catone eh' era già 
vecchio , quando imparò il 
Greco -, Licceras Grccas
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Sencx ddici . Pure non 
aveva cinquanf anni quan
do fece il viaggio di cui 
q u i fi tratta .

Re 
Perfeo eh’ egli aveva vinto : il che forfè accordò 
alla fua qualità , ed anche più allo flato infelice 
in cui lo vedeva .

Noi non ci ferviamo in conto alcuno della 
-fieffa diligenza per renderci perfetti nella Lingua 
Franccfe . Pochi la fanno per via di principi . Si 
crede che l’ufo folo balli per rendervift ben ifirui- 
co . Ez cofa rara 1’ applicarvi!! a ben efaminarne 
il genio , ed a Radiarne tutte le delicatezze . So
vente fe ne ignorano perfino le regole più comu
ni ; il che vedefi alle volte nelle fiefTe Lettere 
delle Perfone più intelligenti .

Un difetto tant’ ordinario viene fenza dubbio 
dall’educazione . Per prevenirlo , è neceflario im- 
piegare in tutti i giorni nel co rio delle fcuole un 
certo tempo nello Radio di noltra Lingua .

Parmi che quattro cote pollano contribuire 
principalmente al progreflo che fe ne d e attende
re : la Cognizione delle regole , la Lettura de’ li
bri Francefi , la Traduzione, la Compofizione .

«6 . Dello Srudto
o nelle Provincie , fi fo fiero ferviti d’ altra Lin
gua che della Latina . Plutarco ci fa oflervare nella 
Vita di Catone il Cenfore , che quello Romano 
effondo fiato deputato dalla Repubblica agli Ate- 
nìefi , credette non dover parlare ad etti che in 
Latino ; benché folle capacitino di farlo fe) in 
Greco : c fu rimproverato a Cicerone l’ aver par
lato greco in pubblico fra gli fiefi! Greci . Paolo 

Liv. I45. Emilio parlò tuttavia in quello linguaggio al 
n. 8.
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ARTICOLO PRIMO .

Della Cognizione delle Regole •

1

!

fi I

1

Z^Ome i primi elementi del difeorfo fono co« 
mimi perfino a un certo legno a tutte le 

Lingue, così è naturale il cominciare l’irruzione 
de’ Fanciulli dalle Regole della Grammatica Fran
cete , i principj della quale lor ferviranno anco
ra per 1’ intelligenza del Latino e del Greco , <s 
compariranno molto meno difficili e meno (iucche- 
voli , perchè d’ altro quali non tratterai!! che di 
far loro difporre in un ceri’ ordine alcune cole 5 
che già fanno , benché in confuto •

S’ infegneran loro a prima giunta le parti 
differenti che formano un difeorfo , come il No
me , il Verbo , ec. poi le Declinazione e le Con- 
jugazioni; indi le Regole più comuni della (in
tallì . Quando faranno un poco efercitati dalla 
confuetudine in quelli primi elementi 5 fe ne farà 
lor vedere 1’ applicazione in qualche libro Francefe p 
e fi dovrà eflere diligente nel domandar loro ragio
ne di tutte le parole che vi ritroveranno'.

Bifogna avvezzarli di buon ora a ben diflin- 
guere i punti , le virgole, gli accenti , e gli al
tri fegni grammaticali che rendono la fcrittura cor
retta ; e cominciare dallo (piegarne ad elìì la na
tura e 1’ ufo . Bifogna anche far pronunziare da 
eflì diftintamente tutte le iìllabe , c fpecialmente 
le finali . E’ anche neceffario che il Maeftro fludj 
con attenzione i differenti difetti di linguaggio , o 
di pronunzia che fono particolari ad ogni Provin
cia 5 ed alle volte anche alle Città che più fi pic
cano di pulitezza per farli evitare da’Fanciulli
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7S Delio Studio
o per correggerli in efTì . Non G può esprimere 
quanta difficoltà quelle prime diligenze rifparmie* 
ranno ad effi in una 'età più avanzata .

A mifura che i Fanciulli crefceianno 
e in di’.cernimento , le ri Beffi oni (opra la lingua 
diverranno piu ferie e più importanti . Un Maa- 
fìro giudizfofo faprà fare un buon ufo deliedotte 
ofiervazioni che tante Fedone intelligenti ci han
no lafciate fopra quella materia . Ma farà duopo 
farne una fcelta , e togliere tutto ciò che foffe 
o poco ufitato , o fopra la capacità de’ Fanciulli . 
Lezioni continuate e lunghe fopra materia sì lec
ca , potrebbono lor divenire molto ncjofe . Brevi 
domande, propofte regolatamente ogni giorno co
me per forma di converfazione , nella quale fnffie- 
ro eglino fleffi consultati , e fi avelie l’arte di lor 
far dire ciò che loro fi vuole inlegnare , gl’iftrui- 
rebbono col dar loro del divertimento , e con in- 
fenfibil progreflo continuato per molti anni dareb- 
bono ad effi una profonda cognizione della Lingua.

L’ Ortografia è per 1’ ordinario molto ignora
ta e negletta , ed alle volte anche da’più intelli
genti . Quello d fetto , fecondo ogni verifimile, 
viene dal non eflervi flati esercitati di buon’ora, 
ed avvifa i Ma.Ari di mettervi un applicazione 
particolare ,

L’ ufo 5 che è il Maefiro fupremo in materia 
di Linguaggio , xe contro di cui eziandio la ragio
ne perde i fuoi dritti , è la prima regola che dee 
confultarfi per l’Ortografia, perchè egli non ha 
minor autorità e giurifdizione fopra la maniera di 
feri vere e di pronunziar le parole, che fopra le 
parole fieffie . Videfi perciò ridotta a nulla fino 
dal principio l’imprefa di coloro che hanno volu
to malgrado l’ufo riformare la noflra Ortografia ;

Ili

b ■ B
fi
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tlut dcpofitum reddint le- 
gcntibus. Itaque id ex- 
prirnerc debent , quod di- 
8:uri fu in us. Qui ut il. I. !• 
cap. i 3.

(a) Ego nifi quod con- 
fuetudo obtinuerit , fic 
fcribendum quicquc judi- 
co , quomodo fonar . Hic 
cninì ufus cft lirerarum, 
ut cullodiant voces & ve-

della Lingua Francese . 79
c la nuova maniera di fcrivere tutte le parole ge
neralmente come fi pronunziano , non ha mcn 
ofìefi gli- occhi del pubblico , di quello averebbe 
fatto una nuova moda di Jveftimenti capriccio!!, 
che acuno avelie pretefo introdurre ad un tratto.

Vi fon altri cambiamenti meno nàtati , (opra 
i quali 1’ ufo varia , e pofiono lafciar qualche dub
bio . Si debbono fempre comervare nelle parole 
di noftra Lingua certe lettere, o che fono di un 
ufo antichilfimo , o che inoltrano trar 1’ origine 
dal Greco o dal Latino; quali fono ‘tb^éfor , throfne9 
bapteme , temps , fainfìeté , clef, genomi , clèbte 9 
voy, loy-, nioyen 9 eflre , cfcrire ^rapport ? Tutti i 
nomi e tutti i participi , i quali hanno un c ma- 
fcolino nel lor {ingoiare per lettera finale, debbon 
eglino prendere un nel lor plurale ?

Credo che in quella forca di parole ognuno 
polfa fervirfi della libertà che l’ufo lleffo ci lafcia , 
e leguire il fuo gufto , fpccialmente quando fi fa 
vedere fondato fulla ragione e fopra l’utilità . Ora 
panni che 1’ una e 1’ altra (rt) domandino che fcri
vendo fi debba accodarli per quanto è poffibile alla 
maniera di pronunziare . Perchè i caratteri delle 
Lettere fono illicuiti per confervàre i diverfi tuo
ni che fi forman parlando, ed è lor funzione il 
rellituirli fedelmente al Lettore come un Dcpofi- 
to eh’ è lor confidato . Bifogna dunque che la pa
rola fcritta fia l’ immagine della parola pronun
ziata , e le lettere efprimano ciò che dobbiamo dire.
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Dello Scvdto
Così la prima fillaba di quelle due parole 

écrire ed eferime , e l’alnepenultima di quetìe ré- 
pondans e correfpondans 5 dovendo effere pronun
ziate in tutto di ver fa men te , perche non 
parimente io maniera diverta: écrire > 
réponlans , corre fpondans ?

E* gran differenza nella maniera di pronun
ziare la prima fillaba ne’ differenti tempi , e nelle 
differenti perfone del verbo faire : Sarebbe con
forme alla ragione il mettervene ancora nella ma
niera di fcrivere 5 e l’ ufo non vi è affatto oppo- 
fio . Jc fitis , tu fais , noits fefins 5 jc fejois 9 jc 
ferois , jc fcrai, tu feras .

La regola generale per formare i nomi plura
li , è 1’aggiugnere un s al fingo lare pomrnc , poni- 
vnes 9 fleur , fleurs , perchè eccettuarne i Nomi ed 
i Participj terminati in i ? Si confonde con quello 
aime\ che è la feconda perfona del plurale, col 
participio ; dove che fcrivendo il participio con 
un s9 aimés 9 fi diftinguono quefle due parole 3 
fi rientra nella regola generale .

Per quello appartiene alle parole che deriva
no dal Latino , pare che la noftra Lingua che dap
principio gloriavafi di confervarne religiofamentc 
tutte le veftigie, tenda appoco appoco a rubare 
agli occhi del Lettore le veftigie di quella fpecie 
di latrocinio . Se ne può offervare una infinità, di 
efempj : debvoir , debte 9tiltrc , puhnon -, noftrc ec.

Nel refto benché non fi poffa affolutamente 
preferivere ? quale di quelle due maniere fi debba 
feguire • fembra neceffario che i Profcffori di uno 
fleffo Collegio convengano infieme dell’una o dell* 
altra 9 affinchè gli Scolari non fieno obbligati a 
cambiare ortografia 5 a mifura che cambiano fcuo- 
la . Non fi può avvezzarli troppo di buon ora a 

fcrivere
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ARTICOLO SECONDO .

Della lettura de' Libri Francesi .

Scrivere con nettezza e corretto , 
propofito le lettere grandi c piccole , 
re gli v e 
cali , ed a

7T Maeflri ritroveranno molti libri che gli mette- 
JL ranno in iflato di ben iftruire i loro Difcepo- 
li nelle regole della Lingua Francete .

La Grammatica che il Sig.Ab. Regnier dell’ Ac
cademia Francete ci ha data , non lafcia delrderare 
cola alcuna in quello genere . Si poffono anche fccr- 
rere molte altre che hanno il loro merito . Ma non 
fi dee mettere in dimenticanza la Grammatica gene
rale e provata colle ragioni del Sig Arnoldo , nella 
quale fi conofce il profondo giudicio , i’ ingegno 
fublime di quel grand’Uomo. Un Maellro prati
co faprà trar profitto da quell’Opere , e ne trar
rà ciò che giudicherà utile alla Gioventù . Altret
tanto ne dico delle Offervazioni fatte (opra, la

Toni. I. F

della Lingua Francese. Si 
con nettezza e corretto 5 a collocare a 

a dillinguc- 
gli j confonanti dagli t< e dagl’ i vo- 
fapere 1’ ufo che fi dee fare de’ punti , 

delle virgole , degli accenti e degli altri contraC- 
fegni faviamente inventati per mettere la chiarez
za , e 1’ ordine nella Scrittura .

Mi fi permetta , giacché trattali qui di ferie- 
tura , il dare a’ Giovani un avvilo che potrà pa
rere una minuzia , ma che non è indifferente : ed 
è d’ imparare , per lo meno verte il fine de’ loro 
Hudj , a temperare le loro penne, ed a farlo fe
condo le regole e con arte. Molti ferivo no male, 
perchè quella piccola indullria lor manca . Perchè 
renderci dipendenti da una mano flraniera in cofa 
tanto facile , e di ufo ordinario ?
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ufo alcuno de’ Diminutivi ,

\

(a) Bifiglia aggittgnere 
alle OJfivvazioni di Yatige-

las le Annotazioni che T. 
Cornelio vi ha aggiunte.

g2 Dello Studio
Lingua Francete dal Signore di (m) Vaugelas , da 
Tommafo Cornelio , dal P. Bouhours , dal Signor 
Menagi© , e da altri dotti Scrittori , che ’l Mae tiro 
leggerà in privato, e da’quali trarrà le regole 
piu importanti , e che iqno di maggior ufo , per 
{piegarle a’ Giovani nell’occafione . Sarebbe da 
defiderarfi che fi componefle appella per elfo loro 
una Grammatica compendiofa, la quale non con
te nelle che le regole , e le riflelfioni più uccellane.

Quand-’ eglino averanno qualche tintura delle 
Lingue Greca e Latina, farà quello il tempo di 
far loro ben conoicere colla lettura degli Autori 
il genio e il carattere della Lingua Francete , col 
farla mettere da dii in paragone con effe . Ella è 
priva di molti foccorfi e vantaggi , che fanno la 
lor principale bellezza. Senza parlare della ricca 
abbondanza di termini e delle maniere proprie a 
quelle due Lingue, e fpecialmente alla Greca; la 
polirà quali non fa che cola fia il comporre una 
parola di molte. Non ha l’arte di variare all’in
finito la forza e 1.4 lignificazione delle -parole , o 
ne’ Nomi , o ne’ Verbi colla varietà delle propo- 
fizioni che vi fi aggiungono . E’ in diremo tor
turata e corretta dalla necelfità di certa di {peti
zione , che di rado le lafcia la libertà di trafpor- 
re le-parole. E' foggetea alle Hdlè terminazioni 
in tutti i cali de’ tuoi nomi , e in più tempi de’ 
fuoi verbi , fpecialmente quanto al Angolare . Ha 
un genere di meno che 1’ altre due Lingue , cioè

* Mcil- il neutro . Eccettuato un piccoliffimo * numero 
leur , p - di parole eh’ ella prende dal Latino , non cono- 
re» moia- tee nè comparativo , nè fuperlativo . Non ha quali 
^rc- ufo alcuno de’Diminutivi , che danno al Greco
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ed al Latino canta grazia e delicatezza . JLa quan
tità che tanto contribuifce al numero e alla ca
denza del difcodo , non ha potuto elfervi amine C’
fa , intendo della maniera , ond’ è impiegata nel
le lingue Greca e Latina , fpecialmente per rap
porto a’ piedi de’ verfi . Pure malgrado tanti otta- 
coli apparenti fi può feorgere negli Scritti de’buo- 
ni Autori che manchi qualche colà alla noftra Lin
gua , o quanto all’ abbondanza , o quanto alla va
rietà , o quanto all’armonia, o quanto a tutte 
l’altre grazie? E non ha ella Copra le due altre 
1’ inefiimabil vantaggio , di edere in tal maniera 
nemica d’ ogni imbarazzo , e di prefentare una tal 
chiarezza alla mente , che non può non eflere in- 
tefa , quando è maneggiata da un’ abil mano ? 
Così con avventurate compenfazioni ella fi rifar- 
cifce di quanto può mancarle, e fi mette in ilia
co di poter contendere la preminenza alle più ric
che Lingue dell’ antichità -

Nell’ infegnare a’ Giovani i principi e le bel
lezze del loro linguaggio, fi principierà parimente 
a formar loro il gulio e il difeernimento . Le ri- 
flefiìoni che fi pofiòno fare Copra quella materia 
non appcrtenendo alla Grammatica , e dall’ altra 
parte edendo comuni a tutte le Lingue , m» riler- 
bo il trattare quella materia colla diffufione che' 
ella merita , allorché parlerò della Rettorica . Mi 
bada qui l’avvifare che nella lettura che fi farà 
de’ Libri Francefi , non fi dovrà contentarli di 
eCaminare le regole del linguaggio che non fi per- . 
deranno tuttavia mai di villa . Si averà la dili
genza di o(fervare la proprietà, l’eleganza, la for
za , la dilicatezza dell’eCprelfioni , e delle manie
re . Si farà anche maggior attenzione alla (odezza 
ed alla varietà de’ penfieri e delle cofe . Si faià

F ij
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quando & viriofas oratio- 
ncs , quas pleriquc judi- 
ciorum pravirate ni ira ri
fu1 , legi palarci pucris* 
Quivi il. lib, 2. cap. $•

(a) Ego optìmos quidcm 
& ftaùm & fcmpcr . Quin
ti l lib. 2.cap.6.

(£) Nc id quidcm inu
tile, edam corruptas ali-
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ofìervare la conneffione e 1’ economia delle diffe
renti prove e parti del difeorfo . Ma fi preferirà 
a tutto il rimanente, quanto è acconcio a rego
lare il cuore , quanto può inlpirare Pentimenti di 
generalità , di fiaccamene© da ogni interelfe , di 
difprezzo per le ricchezze , di amore per il ben 
pubblico, di avversione per 1’ ingiuftizia , e per la 
mala fede ; in Comma quanto fa 1’ uomo civile e 
più ancora quanto fa il vero Grilliamo .

Parleremo altrove di quello rifguarda la Ceci
tà degli Autori per rapporto a’coftumi. Quanto 
allo fìilc, biCogna attererfi alla regola di Quin
tiliano , (rt) che è il far leggere a’ Giovani e 
dapprincipio e tempre 1’Opere de’ più efaxti Scrit
tori . Quando comincieranno ad avere il giudizio 
formato , (è) farà bene il proporne ad effì di quelle 
nelle quali fi ritrovano de’ difetti {ufficienti a fe- 
durre i Giovani , come Cono certi penfieri brillanti 
che a prima giunta fanno impreffione col loro 
fplendore ; ma de’quali fi conofcono il falfo e il 
vano quando fono eiaminati con diligenza . Bifo- 
gna avvezzarli di buon ora ad amare dappertutto 
il vero , a difeernere quanto vi è di contrario , a 
non lafciarfi abbagliare dall’apparenza del bello, 
a giudicare fanamentc di quanto leggono, a ren
der ragione del giudizio che ne fanno , in manie
ra però che non prendano un’aria e un tuono 
decifivo e critico, che conviene anche meno a 
quella età che ad ogni altra .

La noflra Lingua ci fomminiflra gran numero
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di Opere eccellenti , acconce a formare il guflo ; 
ma il poco tempo che può effere impiegato in 
quello (ludio, e la poca fpefa che gli Scolari per 
la maggior parte portono fare , mettono in necef- 
fità di fermarli ad un numero aliai rillretco .

Bifogna , fe è potàbile, che 1* utile e il dol
ce vi fi ritrovino uniti , affinchè la Lettura abbia 
per la Gioventù un allettamento, che la faccia 
oggetto de’ lor defiderj . Così i Libri che pura
mente fon di pietà , debbon piu di rado lor eifer 
proporti, che gli altri, temendo che il difgurto 
una volta concepito , gli fegua in un’età più avan
zata . La Storia è molto più adattata ad elfi , Ipe- 
cialmente ne’ principj.

Le Figure della Bibbia , i Ceflttmi degì'Ifrae- 
liti e de' Cristiani , convengono molto alle prime 
Scuole . Vi fono molte Kit: particolari feri t te da 
LI. Flechier e da M. Marfolier , che fono molto 
adattate alle Scuole legnanti Parlerò altrove della 
Storia abbreviata che M. Bofluet ha fcricta . La 
Storia dell' Accademia Francefe di M. Pelli ffon , 
dell' Accademia delie Ifcrìtjoni e delle Belle Let
tere di M. Boze, e quella della Bànnovanione dell' 
Accademia delie Sciente di M. Fontanelle , piace
ranno infinitamente a’ Giovani per la eleganza del
lo llile , e per la varietà delle materie , e lor fa
ranno conolcere i Letterati di noftra# Lingua eh© 
primi hanno travagliato per farla giugnere al pun
to di perfezione in cui la vediamo , ed hanno fat
to tane’ onore alla Francia colla loro profonda eru
dizione , c colle loro curiofe (coperte in ogni ge
nere di Scienza . Parmi che 1’ (Jniycrfità di Pari
gi , la più antica c come la Madre c l’origine di 
tutte l1 altre Accademie, debba incereffarfi di una 
maniera particolare nella lor gloria , che viene a

F iij
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36 Dello Studio
cadere fopra di efi'a , e mette il colmo alla fua •

Vi fono molti Panegirici e molte Orazioni 
funebri , Gcmpofizioni nelle quali i Rettorie! ri
troveranno de’ Modelli perfetti per quello genere 
di eloquenza . Le due Tragedie di M. Racine , 
1’ una che ha per titolo Efler e 1’ altra Atalia , e 
le varie Opere in verfo di M. Defpreaux potran
no ballare per fomminiftrare ad efìì una qualche 
idea di noftra Poefia . La Traduzione che quell’ 
ultimo ha fatta di Longino , e le Ofiervazioni , che 
vi ha aggiunte, faranno per elfo loro una buona 
Rettorica .

Riferbo per la Filofofia i Saggj di Morale di 
M. Niccola , intendo i quattro primi Tomi . Non 
parlo della Logica di PorfcRoyal: Ella è parte 

fi dovsà lafciar di mettere 
tal Libro nelle mani di coloro che fi applica- 
a quello Studio .
Vi fono molti altri Libri , la lettura de’quali 

può efiere utile a’ Giovani . Ogni Maeflro 
la feelta a f 
loro una Raccolta delle più 
e qualche volta anche de’ più be’ luoghi 
Opere , che intere non 
lettura.

Mi fia qui permeilo il dare un Saggio della 
maniera , onde io credo fi pofla fare a’ Giovani la 
lettura de’Libri Francefi. Tutto ciò potrà efiere 
di qualche ulo Maellri giovani, che comincia
no, e non hanno per anche molta fpcrienza .
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SAGGIO
Della maniera onde fi pcffono [piegare 

gli Autori Fra noe fi .

avec
refte du Cterge & le penple. a doni le con- 
fentement écoic requis a y fut appellò . Les A- 

aa riens , nommoient un hoinrae de lem* i’efle . Les 
aa Cachoiiques en vouloient un de leur commu- 
5a nion, Les deux partis s’échaufferenta & ceree

F iiij

Il Fatto che fono per riferire è tratto dalla 
Storia di Teodofio , (cricca da M. Flechièr , libro 
1. cap. 25- Comprende 1* elezione di Sant’ Am
brogio all’ Arci vef'c ovado di Milano a e moftra la 
parte che vi ebbe Valentinìano Imperatore .

5, Auxence Aric-n étant more aprés avoir te
nti plufieurs annòe.s le fiege de Milan , Valen- 
tinìen pria les Evéques de s’aftembler polir eli- 
re un nouveau Pafteur. Il leur demanda un hom
me d’un profond favoir a & d’une vie irrepro- 

55 chable ; a fin , difoit-il , que la ville imperiale 
55 fe fariftifiàt par fes inftrufiions & par fes exem- 
a ples 5 & que les Empercurs qui font les maiires
55 

•3 3 

33 

33 

33 

33

du monde , & qui ne laiflent pas d'etre grand*, 
pccbeiirs y puffent recevoir [es avis avec con- 
[ance & fes correElions avec refpcci. Les Evé
ques le fupplierent d’en nommer un Lui-méme , 
tei qti’il le foijhaitoit : mais il leur répondit 
que c’étoic uno affaire au-deffus de fes forces , 

55 & qu’il n’avoit ni afléz de fageffe ni aflez de 
55 piece pour s’en meler : que ce choix leur ap- 
55 partenoit , parce qu’ils avoient une parfaite 

connoilfance des loix de 1’ Eglife , & qu’ils 
ctoient remplis des lumieres de l'efprit de Dieu.

53 Les Evéques s’aflemblerent donc avec le 
refte du Cterge & le penple. a
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difpute alloit devenir une fediftion Se une guer
re diverte . Ambroife 5 Gouverneur de la pro
vince & de la Ville ? homme d’efprit & de 
probité , fut averti de ce défòrdre , & vint à 
l’Eglife pour l’empécher. Sa préfence fit cefler 
tous les difterens , & l’affemblée s’étant réunie 
tout d’un coup , comme par une infpiracion di
vine 5 demanda qu’on lui donnàt Ambroife pour 

5, fon Pafieur • Certe penfée lui ‘panie bizare : 
5, mais comme on perfiftoit à le demander , il 
33 remontra à l’afiémblée qu’il avoic toujours vécu 

dans des emplois léculiérs , & qu’il n’ètoit pas 
5, mème encore batifé ; que les loix ’de l’empire 
55 défandoient à ceux qui exercoient des charges 
55 publiques d’entrer dans le clergé fans la per- 
^5 miflìon des Empereurs ; & que le choix d’un 
», Evéque devoit fe faire par un mouvement dii 
5, Saint Efprit, & non pas par un caprice popu- 
55 laire. Quelque raifon qu’il allcguàt» quelque 
55 remontrance qu’il fit , le peuple voulut le por- 
55 ter fur le tròne épifcopal, auquel Dieu l’avoit 
55 deftiné. On lui donna desgardes, de-pcur qu’il 
33 

53

ne s’enfult, & l’on preferita une requéte a l’Em- 
pereur pour lui faire agréer cetre éleélion .

5, L’h.mpereur y confentit tres-volontiers , & 
55 donna ordre qu’ on le fit batifer promtemenc , 
5, & qu’on le confacràt huit jours après . On ra- 
55 porte que ce Prince voulut affifier lui méme à 
55 fon facrc , & qu’à la fin de la cérémonie le- 
55 vant les yeux & les mains au eie!, il s’écria 
5, tranlportc de joie : Je vous rends graccs , tnon 
55 Dieu de ce que vous ave{ confirinè mon cboi>e- 
55 pur le Z'otre , en commettavi la conduitc de vos 

ames à celili à qui j'avois commis legouverne^ 
.5 meni de cotte province. Le iaiat Archevéque
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35 s’appliqua cout entier à l’écude des fainteS ccri- 
,, tures, óc au r^tabljflemenc de la foi & de la 
5, diicipline dans fon Diocete « ,,

Auflenzio Ariano eflendo morto dopo aver te
nuta per molti anni la fede di Milano , Valenti- 
niario pregò i Vefcovi di adunarli per eleggere il 
nuovo Pallore . Lor domandò un uomo di pro
fondo lapere e di vita Senza taccia ; affinchè , di
ceva egli 3 la Città Imperiale fi fantficaffic colle. fìeffioni 
fine iflr unioni e co' fuoi efempj ; e 
che fono i Padroni del Mondo , e non 
fere gran peccatori , potè fièro ricevere i fuoi 
vifi con ogni confidenza , e le fu e correzioni 
tutto il rifpetto . 1 Vefcovi lo Supplicarono di 
minar uno da fe , quale lo defìderava ; ma 
ri Spole ad elfi , che qnejlo era un affare fopra le 
lue forze , e non aveva nè Sufficiente Saviezza , 
nè ballante pietà per avervi parte : che l’elezione 
lor apparteneva , perchè eglino avevano una 
ietta cognizione delle Leggi della Chìefa 3 
no ripieni de’ lumi dello Spirito Santo .

1 Vefcovi dunque fi adunarono , il Popolo il 
di cui con Senio riceicavafi, vi fu chiamato. Gli 
Ariani nominavano un uomo della lor Setta . I 
Cattolici ne volevano uno di lor Comunione. Le 
due Parti fi riscaldarono , e la contefa era per di
venire una Sedizione , ed una guerra aperta . Am
brogio , Governatore della Provincia e della Ciò 
tà , uomo di talento e di probità, fu avvi fato del 
ditotdine, e venne alla Chiefa per impedirlo . La 
fua prelenza fece celiare tutti i litigi , e 1’ Adu
nanza efiendofi riunita a un tratto , come per in- 
fpirazione divina -, domandò le folte dato Ambro
gio per Suo Pallore . 11 penderò gli parve fanta- 
llico 3 ipa come perfutevali nel domandarlo 3 mo-
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Arò all’ Adunanza eh’ egli era Tempre vifluto negl’ 
impieghi fecolari ? nè per anche era battezzato : 
che le Leggi dell’ Imperio vietevano a coloro che 
efercìtavano cariche pubbliche, l’entrare nello 
flato di Cherico fenza la permiffione degl’ Impe» 
rado ri, e che 1’ elezione di un Vefcovo doveva 
farli per impulfo dello Spirito. Santo , e non per 
un popolar capriccio . Qualunque ragione egli al
lega (le, qualunque rimoflranza faceffe 5 il Popolo 
volle portarlo al trono Vefcovilt 5 al quale Iddio
10 aveva desinato . Fu circondato da Guardie per
che non fuggiffe e fu prefentata una fupplica 
all’imperatore 3 perchè dalle il coniente all’elezione.

L’ Imperatore vi acconfentì ben volentieri , 
e diede ordine che folle fubito battezzato , e con- 
facrato indi ad otto giorni . Si riferifee che il 
Principe volle alfiere alla fua confacrazione 5 e 
nel fine della cerimonia , alzando gli occhi e le 
mani al cielo , diffe tutto trafportato dall’allegrez
za : Vi rendo grafie , o mio Dio 5 che avete con
fermata colla vojlra la mia elezione , commettendo 
la direzione delle voflre anime a colui , al quale 
avevo commeffo il governo di quella Provincia .
11 lauto Arcivefcovo fi applicò del tutto allo (ìn
dio delle Sacre Scrittiti e 5 ed a llabilire nella fua 
Dicceli la Fede c la Difciphoa .

Si farà leggere quella Storia tutta di filo da 
uno o da due òcolari ? avendo gli altri i loro li
bri avanti agli occhi 5 a fine di dar loro una idea 
dei f-tto di cui fi tratta. Avraffi la diligenza di 
far ad elfi effervare in quella lettura le regole , 
delle quali fi è fatta menzione : di far che fi fer
mino più o meno , fecondo la di Gerente difpofi- 
zione de’punti; che pronunzino come fi dee ogni 
parola ed ogni fillaba, che prendano un tuono
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naturale, e lo vadano variando, ma fenz’affettazione* 

Dopo quella prima lettura , fe vi fono otter- 
vazioni da farli per 1’ Ortografia , o per la Lin
gua , il Maeflro dovrà farle in poche parole . Si 
ritrovano nello (la rapato , baptifcr , promptement ? 
vefctt , empeeber , throfne , ec. Non ho creduto 
dover foggettarmi a quella maniera di fcrivere, 
alla quale ho (olìitu’ta la mia . Servirommi della 
flefla libertà in tutte le citazioni per (sfuggire una 
feomoda varietà, nella quale mi farebbe cadere la 
necettità di citare ogni Autore, fecondo l’Orto
grafia che gli fotte particolare .

Binare . Si fpiegherà la forza di quello Ad- 
djettivo , il quale dimoftra ettere nella perfona o 
nella cofa , alla quale viene applicato , qualche 
cofa di ftraordinario , e di men grato . Significa 
fantaftico , capricciofo , molefto , difpiacevole : 
Efprit binare , con dui te binare , voix binare .

Caprice . Quello termine merita parimente 
di ettere (piegato . Spiega il carattere di un uo
mo che fi guida per fantafia , e per umore , non 
per via di ragioni o di principi . Sarà duopo di 
pattaggio far conoscere il ridicolo di quelli due 
difetti : Operare fantafiicamente ed a capriccio .

Proceder à PEleclion . Quello termine, pro
cedere è proprio a quella frafe. Ha delle altre li
gnificazioni che fi potranno far oflevvare .

Commettre la condiate des ames , ovvero le 
Gouvei nement d'une 'Province à quelqu'un . Com
mettre qui lignifica confidare, dare un impiego , 
del quale fi dee render conto. Viene dalla paro
la Latina , committere che ha lo fletto fenfo . 
Quos adbuc inibì magiftratus Populus Remami; qc y err 

• mandavi? , fic eos accepi , ut me omnium officio-
ruta obflfingi religione arbitrarci' . Itaque qurfftor ‘ n
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finn faSius 5 ut inibì onorcm ìllum non tam datum , 
quam creditum 9 ac c'ommiflum putarem • Spie
gando così la forza di quella parola col paffo di 
Cicerone, fi dà una irruzione importante, ma 
che nori ha 1’ aria di lezione , (opra la natura e 
gl’ impegni degl’Impieghi de’quali fi ha l’ammi- 
niftrazione o nel mondo , o nella Chiefa . Corn
ine ttre ha pure altri lignificati , Commettre quel- 
qu'un pour veUler fur d? autres . Commettere ad 
alcuno la cura di religione (opra gl: altri . Com
mettre irne fante . Commettere un errore . Se com
mi, ttre avec quelqtPun . Metterli in discordia con 
alcuno. Commettre l'autorità du Prince • Efporre 
al difprezzo 1’ autorità del Principe . Tutti do
vranno elferc fpiegati .

A fin que la lutile Imperiale fe fanflijìat par 
fes inftruciìons & par fes cxemples . Quello darà 
occafione di (piegar loro una regola che ritrovali 
Italie Oflervazioni del Signor di Vaugelas . ,, -La 
„ repetizione delle Prepofizioni non è necefiaria 
,, a’ nomi , le non quando i due foftantivi non 
5, fono finonimi, ovvero equivalenti . Efempio : 
,, Par les rufes & les ariifices de mes •ennemis .

Rufes & artifices , fono finonimi ; perciò non 
,, è neceflario ripetere la Prepoiizione Par . Ma 
3, fe in vece di artifices' vi folle armes allora 
3, farebbe necelfario il dire : Par Ics rufes & par 
3, les armes de mes ennemis, perchè rufes & ar- 
33 mes , non fono nè finonimi , nè equivalenti , 
3, o poco diverli . Ecco un efempio degli equi- 
,, valenti : Pour le bien & /’ bonneur de fon Mai- 
3, tre . Bien & bonneur , non fono finonimi , ma 
3, fono equivalenti , perchè Bien è il genere , 
,, che contiene lotto di le bonneur , come fua 
3, fpecie . Se in vece di bonneur , vi folte Mal j
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de’ coftumi . (rt) 
rende attenti 3

dcbcbit doccrc pneccptor , 
fcd frequenta interroga
re, & judiciuni diicipulo- 
rum experi ri . Sic audicn- 
tlbus fecuriras abcric, nec 
qu» dicentur, perfluent

(a) Nec folli in hocipfc' aures ; fimulque ad id 
pcrduccnrur, quod ex hoc 
quxritur , utinveniant , & 
ipG intclligant. Nani quid 
aliud agimus dùcendo eos, 
quia nc femper docendi 
line? Quinti l9 lìb. z. cap. $.
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rà una

li obbliga a 
a regolale in efli il gullo e il giudizio ; gl’ impe
gna piu vivamente nell’ intelligenza deli’ Opera 
dell’ Autore col legreto piacere che hanno di (co
prire da fefteffi tutte le bellezze , e gli mette 
appoco appoco in irtato di non aver bi fognò dell’ 
ajuto del Maeftro -, eh’ è il fine cui dee tendere 
la fatica eh’ egli fa di ammaellrarli . 11 Maertro 
di poi aggiunge 5 c fupplifce a quanto manca nel
le loro rifporte , diflende e fviluppa quanto han
no netto troppo in riftrettn , riforma e corregge 
tuttociò , in che hanno potuto ingannarli .

Il leur demanda un bomme d'un projond fa
vo ir & d'une vie irreprochable , nfin que la Ville 
imperiale fe fan eli fiat par fes inftruflions & par 
fes exemples . Gran lezione ! La Scienza non ba
lla per entrare ne’ polli della Chiefa : i buoni ca-

93 
e dire 

Pour le Bicn & peur le mal de fon Maitre . 
Lo fiefio dee dirli di molte altre Prepolìzioni 9 

contro , avec , far > fans , e delle

della Lingua Francese .
allora farebbe necertario ripetere Pour ,

3, come par ,
3, loro limili . 55

Dopo quelle ©nervazioni grammaticali 5 fi fa
feconda lettura della rterta Narrazione ; e 

ad ogni periodo fi domanderà a’ Giovani quello 
che ritrovano di rimarchevole o quanto all’elpref- 
fione , o quanto alla direzione i 
Quella fona d’ interrogazione li

fervidi del toro ingegno , dà luogo
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Lumi fono anche più necdìarj » Queft’ultima qua^ 
lità dee precedere 1’ altra Quindi è che lo Sto
rico Teodoreco 3 da cui è tratto quello luogo 5 
ha polli i collumi avanti il Papere , e 1’ efempio 
avanti 1’ illruzdone 5 in conformità di quanto fi 

cb* era potente in opere e in 
parole \ che ba fatto ed iùfegnato .

A fin que les Empereurs 9 qui font les maitres 
du monde, & qui ne laiffent pas d'ètre gran.ls 
pécbeurs 9 puffent recevoir fes avis avec c ori fi an
ce , fes correllions avec rcfpefl • Poteva!! met
tere femplicemente : Afin que les Empereurs fuf- 
fent plus en ctat de profi ter de fes avis & de fes 
correflions . Che bellezza e che fodezza non ag
giungono a quello penderò i due epiteti e le due 
qualità che qui fi attribuiscono agl’ Imperatori , 
T una delle quali fembra renderli denti da ogni 
rimollranza , e F altra moftra 1’ diremo bifogno 
che n’ hanno ? Si offerverà parimente la gialla 
miiura e la relazione delle due parti che compon
gono l’ultimo membro : recevoir les avis avec 
cpnfiance , & les correlitons avec rcfpefl .

Il répondit que celle affaire étoit au deffus de 
fes forccs 5 & que ce eboix leur appartenoit. Am
mirare la pietà ben iflruita di Valentiniano , che 
non vuole addogarli 1’ elezione di un Vefcovo , 
Sapendo che avrebbe avuto a render conto delle 
terribili confeguenze che può avere una tal ele
zione. Si potrà ridurre a memoria in quell’oc- 
cafione il bel detto di Caterina Regina di Porto
gallo . Avrei desiderio , diceva , ebe nel tempo di 
mia Reggenza i Vefcovi di Portogallo fojfero im
mortali per non aver a provvedere ad alcun Ve
scovado .

Les Kvèques r’affcmblerent. Si fpiegherà in
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poche parole come anticamente facevanfi P ele
zioni 9 e per quali gradi fono Rate ridotte allo 
flato nei qual le vediamo .

Ambroife vini à l’Eglifc pour empecber le de~ 
fordre . Si farà offervare come la divina Provvi
denza foprintende a tutte le deliberazioni , e in 
fpecie ali’Ecclefialliche Adunanze: di tal maniera 
ella li nasconde lotto avvenimenti che pajono non. 
efler l’effetto che del calo, ma furono da effa se
gretamente ordinati : con qual imperio lupremo 
ella dilpone delle volontà degli uomini che lem- 
pre infallibilmente conduce a’ fuoi fini , fenza of
fendere la lor libertà : quanto ella è padrona de’ 
noflri penfieri, e con qual facilità ella placa ed 
unifee gii animi che un momento prima erano 
tanto divifì , e in procinto di venire ad una fe- 
dizione parente .

Qu'ii n'étoit pas mème encore baTi[c . Si di
rà in poche parole qual felle il collume antico 
di differire il Battemmo , e fe ne riferiranno degli 
elempj . Si olferverà che la dilazione poteva ave
re due motivi ; 1’ uno di prepararli a ricevere più 
degnamente il Battemmo, e di metterfi in iftato 
di confervarne più ficuramente P effetto e la vir
tù; l’altro di vivere impunitamente ne’ piaceri e 
nel peccato . La Chiefa approvava il primo , e 
deteiiava il fecondo .

On luì donna des gardes de peur quii ne 
s'enfuit. Si fpiegheranno i vani sforzi di Sant’Am- 
bregio per evitare il Vefcovado : la fu a fuga pre- 
cipitofa per tutta una notte, e le fue corfe in
certe che lo ricondufiero allo fleffo luogo , da cui 
era partito : 1’ affettazione di crudeltà che fece ve
dere in un giudizio da fe prodotto: altri artificj 
anche pili flupendi che impiegò contro la conve-
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do anche fi volefle coflrignerlo .
L'&mpereur donna ordre qu'on le fit batifer 

fvomtement 9 & qu'on le confacrat buit jours après. 
Si avvertirà che quell’ ordinazione era contraria 
al divieto che fa S. Paolo di ordinare un Neofi- 
to , cioè un battezzato di recente, ed anche op- 
pofta all’ ordinarie regole della Chiefa : ma che 
1’ Autore fìeflo di quelle regole ne difpensò S.

Ambrogio

96 DEttO Studt©
nienza e contro le regole ; ma 
ben conobbe la vera caufa .

Sarà quella un’ occafion naturale di far ben 
offervare a’ Giovani,* che ne' primi Secoli della 
Chiefo era d’ uopo il far violenza a’ Santi per im
pegnarli nel Sacerdozio o nel Vefcovado ; e che 
la Storia Ecclefiaflica ne riferifee una quantità di 
belliflìmi efempj ; ma che il tempo noi permet
te ii farne loro il racconto . Con quello fi ecci
ta la loro curiofìtà , e in altre occafiori fi fa fa- 
pere ad elfi quante lagrime fparfero S. Bafilio , 
S. Gregorio Nazianzeno , S. Giangtifoflomo, S. 
Agoftino , S. Paolino e tanti altri quando furono 
coflretti ad accettare il Sacerdozio o il Vescova
to : e quanto il lor timore era ferio , e il lor 
dolore profondo e fincero . Si aggiui ge che la 

' gravezza di quello carico non è dopo quel tempo 
diminuita , e fi procura d’imprimere nell’animo 
loro la regola eccellente di S. Gregorio il Gran
de; (a) ,, Che colui il quale poffede le virtù ne- 
,, cefforie per il governo dell’ Anime , non dee 
s, prendere il Sacerdozio , fe non venendovi co- 
a, llretto : ma colui il quale conofee di non aver- 
,3 le , non dee in conto alcuno prenderlo , quan- 
„ do anche fi volefle coflrignerlo .

r.II
JI
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Ambrogio coll’aperta violenza che in quell’occa- 
fione permife gli folle fatta dal Popolo , che giun- 
fe perfino a non voer ascoltare in conto alcuno 
le lue rimoftranxe . Dall’ altra parte 1’ equità di 
Ambrogio, la fua probità e la fua fufficienza co
no fciute da tutti , lo rendevano molto fuperiore 
a’ Criftiani. di recente ift-uiti .

Col fare ogni giorno nella fetida una lettu
ra di quella fotta < è facile il - comprendere fino 
a qual fegno giugnerebbe il profitto in capo a 
molti anni • Qual cognizione di loro lingua acqui- 
ilerebbono i Giovani : quante cofe curiofe im- 
parerebbono , o quanto alla Storia , o quanto ai 
cofiumi antichi ; qual fondo di morale fi adune
rebbe nell’ animo loro 1 di quanti eccellenti prin
cipi per la direzione del vivere fi riempierebbono 
co’ differenti palli di Storia che lor farebbonfi leg
gere , ovvero fi allegherebbono ad elfi : in fine 
qual gullo riporterebbono dal Collegio per la 
lettura ; il che mi fembra uno de’ frutti princi
pali che fi dee attendere dall’ educazione ; perchè 
quello gullo, come lo abbiamo di già offervato , 
li preferverebbe da una infinità di pericoli infepa
rabili dall’ ozio , lor farebbe amare e ricercare la 
Compagnia de’Letterati , e delle perfone erudite, 
e renderebbe ad efii infoffribili le convenzioni 
infipide e prive d’ogni fodezza , che fono la con- 
feguenza. dell’ ignoranza e l’origine di mille mali .

Non penfo e (fervi alcuno il quale polla cre
dere che una mezz’ora impiegata ogni giorno, 
o almeno di due giorni, 1’ uno nello lludio della 
lingua del Paefe , fia tempo troppo confiderabde, 
mentre quali tutto il rimanente è desinato a 
quello dell’altre due Lingue; uno de’frutti prin
cipali di elle dev’ edere il renderci nella nollra

Tom. I. G
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Tf*\Acche i Giovani faranno un poco avanzati 
JL^ nell’ intelligenza degli Autori Latini le ne 
debbono far tradurre da elfi per ifcricto de’ luo
ghi (celti .

Da principio la Traduzione dev’ efler fempli- 
ce , chiara, corretta; ed efporre efattamente i 
peniteli , ed anche 1’efpretàoni, per quanto è 
potàbile il farlo . Si travaglierà di poi per ornar
la ed abbellirla , efprimendo le delicatezze , e l’e
leganza delle forme di dire latine con quelle che 
pofloho corrifpondervi nel noflro Linguaggio . Si 
tenterà in fine di condurre appoco appoco i Gio
vani al punto di perfezione che in quello genere 
di fcrivere è degno di lode , voglio dire al gia
llo mezzo , che feoflandofi egualmente e dalla 
violenza fervile e dalla libertà eccetàva , cfiprivne 
con fedeltà tutti i penfieri ; ma penfa meno a 
tradurre il numero che il valore delle parole .

98 . Dello Studio
perfetti . Ho molto maggior fondamento di teme
re che ci fia rinfacciato il darvene troppo poco : 
ma la moltiplicità delle cote che fi debbono infe- 
gnar nelle fcuole ci coflnnge rinchiuderli dentro 
1’anguilla di quelli termini; ed io debbo, avver
tire i Profefiori di e Aere efatti nel non ufeirne , 
e nel Inficiare di (tenderli troppo l’opra le rifletào- 
ni di Morale e di Pietà, che'per fare tutta i’im- 
pretàone che fi ha fondamento di attenderne, 
debbon edere gettate come Detti , fenz’ apparen
te difiegno, e (empie fenz’ affettazione.
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(#) Converti ex Atti- 
eis . .. nec converti ut in- 
terpres , fed ut or.itor > 
fchtentiis iifdeni, & ca
ni m fbrmis,'tanquam fi
gurisi verbis ad noftram 
confuetudinem aprisi in 
quibus non verbum prò

e qua fi Tempre 
G ij

verbo nccefie habui red- 
dere, fed genus omnium 
verborum vimque ferva* 
vi. Non cnim ea me an
numerare' Lettori putavi 
opor’ere, fed tanquam 
appendere . Cic. de opt, 
gè». orai. n. 14.
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Quefla è la regola che (<z) Cicerone ci fa 

Capere aver egli flefTo praticata nel tradurre le 
Orazioni oppofte dei due più fa motti Oratori che 
avelfe la Grecia . ,, Gran danno , d?ce M. di Tour- 
reil nella Tua bella Prefazione eh’ è nel principio 
della Tua Traduzione di quelle due Aringhe , 
,, Gran danno che la Copia la quale vedevafi an- 
33 cora nel tempo di S. Girolamo , e per 1’ eccel- 
33 lenza del • lopitta doveva e fiere tanto limile all’ 

originale , non fia giunta perfino a noi ! Ella 
33 c’ infognerebbe a ben tradurre ; ci farebbe ap- 
3. prender 1’ arte di fcuotere a propofito il giogo 
3, di una moietta efattezza, e di una foggezione 
3, eccedente : ci preferiverebbe in fine nel tempo 
33 fletto i confini della timidità giudiciofa, e dell’ 

avventurato ardimento . Cicerone veramente ac- 
,, cenna il metodo che dev* efier feguito ; ma 
3, 1’ efempio iftruifce attai meglio che il precetto . ,,

M di Tourreil, parlando delle difficoltà del
la Traduzione , a (legna Copra quello genere di Ceri
vere alcune regole generali , onde i Maettri e gli 
Scolari potranno f?re un buon ufo . ,, Alla cor- 
3, tura perpetua , die’ egli, fi aggiugnè la differen- 
33 za delle Lingue . Ella Tempre v’ imbarazza e 
3, fovente vi mette in diffrazione. Vi. accorge- 
3, te che il genio particolare dell’, una è fovente 

contrario al genio dell’ altra 3
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finite che rapprefentanfi dal diritto ,, 
aver riferito un bel luogo di Quintilia- 
la difficoltà dell' imitazione , foggiugne^ 

mi attacco a fegui- 
e quan-
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33
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33

35
,, duttore non. è propriamente che
„ quale fi foggetea a produrre delle Copie. Ora 
s, ogni Copilla che toglie folamente dall’ ordine 
3, loro i lineamenti, ovvero li forma a fuomo- 

. do, commette una infedeltà. Pecca nel princi- 
s, pio, e va contro il fuo proprio difegno ; per-

Dello Studio 
verfione perifee . Di modo che il co

mune de’ Traduttori con giuftizia è flato porto 
in paragone con un rovelcio di tappezzeria , 
che al più ritiene i lineamenti rozzi delle figu
re

Dopo
» 5 fopra
E’ vero che quando traduco 

altro che ho (celto per guida , 
ho a fare di migliore , è il guardarmi che il 

mio attacco alla guida non fia troppo ecced^n- 
,, te e degeneri in ifchiavitù , perche altrimenti 

fortituirei ad originali pieni d’anima e vita, 
copie morte ed inanimate . Ilo piu di un mal
levadore , che in Cimile occaiione («) fi libera 
dalla tirannia• della lettera, fi rende padrone 

e come per diritto di conqui
da lo fottomette alle forme di dire del fuo lin-

„ Ma dall’altra parte la Traduzione troppo 
libera ha i* tuoi inconvenienti, e nel fuggire da 
un’, cftremità , va a cadere, nell’ altra . Ogni pa- 
rafrafi mafehera il tefto . Invece di prelentare 
]’ immagine» che promette ,. dipigne la metà di 
capriccio la metà fecondo 1’ originale : dal che 
viene a formarfi un non Co che di moftruofo , 
che non è nè originale nè copia. PureunTra-

? un Pittore il 
produrre delle Copie .

JIII
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33 
3, re, qualunque egli Ila, 
33 

33 ™e
3, terpetre ; non traduco , produco . . .

,, La prima obbligazione di un Traduttore è 
dunque il prender bene il genio , e il caratte
re dell’ Autore , le di cui opere vuol tradurre ; 
di trasformarfikpiù che può in etto ; di veflirli 
di Pentimenti e delie paflìoni, che s’ impegna tra- 
fmettere a noi ; di reprimere nel tuo cuore 
1’ interno compiacimento che non cella di ricon
durci a noi fletti5 e in vece di (arci all’ imma
gine degli altri , fa quelli alla nofirp : in fom- 
ma di delineare di nuovo colla fletta grazia e 

e le figu- 
dell’ originale : di modo che le la noflra Lin*

della Lingua Francese - iqi
,, che non fi ricorda che tutto ha fatto fe coglie 

nella fomiglianza , 
coglie . lo dunque

3« ijcu*» , o nulla ha fatto fe non vi
3? coglie . lo dunque come femplice Traduttore 
3, ho il mìo modello , e non pollo mai eccedere 

nel rendermi ad etto conforme . Gh’ io flenda 
o amplifichi ciò eh’ egli flrigne o abbrevia ; eh’ 
io lo carichi d’ ornamenti allorché egli lo tra- 
feura ; eh’ io ne ofeuri la bellezza o ne copra 
i difetti y che in fine il carattere del mio Auto- 

non fi ritrovi nelle pa
role eh’ io gli fomminiflro ; non più lui , ma 

fletto prefento , inganno fotto il nome d’ In-

33 

33 

3 3 

33 

33 

33 

33 

33 

33
3, colla fletta forza le maniere di dire , 
33 l'C

gua troppo torturata dalla foggezione al perfet-
35 to rapporto delle figure e delle maniere di di* 

re ? non può fomminiftrare quanto a tutto ciò
3, è neceflario 3 è duopo liberarli da limile fervi-
3, tù , e prendere tutta la libertà che ci procura 
33 con che pagare in equivalente .

Aggiugnerò qui una riflcflione di Madama Da- Pretti zio- 
cier che potrà fervire di correttivo 5 o piuttofto ne fopra 
di fpiegazione a quanto dice M. di Tourreil, cioè, la Tradu- 
che un Traduttore non è propriamente che un zione di

G iii Ojncro .
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razione . Ella è in tutto diverfa . Un buon Tra
duttore non è a tanto corretto ... . In quella 
imitazione , come in tutte 1’ altre , è duopo 
che 1’ Anima ripiena delle bellezze che imitar 
vuole , ed ebbra degli avventurati vapori che 
fi alzano da quelle forgcnti feconde , fi laici 
rapire e trafportare dall’ entu'ìalmo flraniero, 
che a fe rende proprio , e così produca dell’ ef- 
preflìoni , che quantunque limili , fieno in foin
no o differenti .... „

Le regole che fin qui ho riferite poffono ef- 
fere lufficicnti agli Scolari . Sol è neceflario ay-

!

il
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Copifia
33 

33

33

33

33

33 

33 

33 

33

3, gegno ;
33 

33 

33

Tempre
33

33
dizione che da un fodo , i 

33 ingegno ... La Traduzione 
„ colla Copia di 
9, pilla fi fog getta 
33

DlitLO STUDIO
„ Quando parlo di Traduzione in profa, 

non voglio parlare di una Traduzione fervile ; 
parlo di una Traduzione nobile e geneiofa che 
appigliandoli con forza alle idee del filo origi
nale , cerca le bellezze del proprio Linguaggio , 
ed efprime le di lui immagini lenza far conto 
delle parole . La prima , con fedeltà troppo fcru- 
polofa , diviene in fommo infedele ; perchè per 
confervare la lettera , mette in rovina lo ipiri- 
to , il che è 1’ opera di un freddo e fteriie in

ma 1’ altra non appigliandoli principal
mente che a confervare lo l’pirito ; nella fua 
maggior libertà non lafcia di confervare anche 
la lettera , e colle lue efpreJìoni ardire, ma 

vere , diviene non lolo Copia fedele 
del fuo Originale , ma fi fa ancora un Origina
le fecondo ; il che non può edere pollo in ei’e- 

fodo , nobile, e fecondo 
: non va del pari 

un Quadro , nella quale il Co- 
a feguire i lineamenti , i co

lori , le proporzioni, i contorni, gli atteggia- 
,, menti dell’originale, di cui fi appiglia all’imi*
33
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viCarli che la Traduzione de’ Poeti ne ha alcunè 
che le fono particolari , e benché facciafi in pro
fa , dee godere del genio della Poefìa , confer
va rn e il fuoco , la vivacità., e il nobile ardimcn- 
to ; e per confeguenza impiegare fenza fctupolo 
dell’efpreffioni , delle forme di dire, delle ligu
re, che non farebbono permeile ad uno Storico, 
ad un Oratore •

Ho già oflervato effer bene il fare la fcelta 
de’Luoghi più belli degli Autori perchè da’ Gio
vani fiano tradotti . Eglino , oltre il ritrovare in 
elìì maggior allettamento , e il tradurli con di
ligenza maggiore , vi averanno il mezzo più lìcu- 
ro per formare il lor gallo . Così rendono a fe 
familiari gli Autori , e ne prendono infenfibil- 
mente le forme di dire , le maniere, ed i penfieri.

Non farà cofa inutile , alloichè averanno 
1’ Opere dì quelli Autori , tradotte da mano dot
ta, il mettere in paragone quella traduzione con 
quella degli Scolari, per inlpirar loro del corag
gio , e proporli de’ buoni modelli . Non lì arrof- 
firanno di elfer vinti da tali Maellri . Si recheran
no ad onore il feguirli , benché di lontano . Fa
ranno ogni sforzo, per quanto loro farà , polli bi • 
le z d’ imitarli . Alle volte giugneranno perfino a 
rendertene eguali , e forfè anche in qualche parte 
a fuperarli .

Come gli efenapj hanno fempre maggior for
za che i precetti , inferirò in quello Luogo la 
Traduzione di alcune Lettere di Plinio il Giova
ne , che fenza dubbio recherà molto piacere al 
Lettore , e farà di grand’ utile a’ Giovani •

C. PLiNlUS CORNEL. TACITO SUO S.

Ridcbis & lice? ridcas • Ego Plinius ili? 3 Libj.Ep.tf.
G iiij
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Mi ed itabar et liq a id
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l’ombre des foréts, la lolitude , & ce 
filence qu’exige la chafTe , font crès propres à 
fa ire naitre d’heureufes pcnfécs. Ainfi crojez- 
moi, quand vous ircz Ghaffer , porccz vocia

h ;II
p;
rii

1

ligi1'1"

.8

M II
;!

uhi 
Mi
ÌB1

I '

X04 Dello Studio
quem nofli , apros tres, & quidem pttlcberrimes 9 
cepi. Ipfe? inquis . Jpfì : non tamen ut omnino 
ab inertia mea & quiete difeederem . Ad retta fe- 
debamz crant in proximo, non venabulum a ut lan- **'• 
ce a j fed flylus & p ngillar e s .
cnotabxmque , ut 3 fi marita vacuas , plenas tamen 
ceras rep'ortarcm . Non eft quod contemnas hoc pu
dendi gcnus . Mirtini eft , ut animus agitatone 
wiotuque corporis excitetur . Jam undique fi!rv<e <& 
folitudo , ipfurnque illud filentiuni quod venationi 
datar 9 magna cogitationis incitamenta fune • Pro
inde , cum vena ber e , licebit , auPlore me ut pa
ti a rium & lagunCaiani fic edam pugillares feras. 
Expericris non Dianam magis monti bus quam Mi- 
nervam inerrare • Pale .

A CORNEiLLE TACITE.
3, Vous allez rire, & je vous le permets : 

riez-en tane qu’ il vous plaira. Ce Piine que 
vous connoiflèz , a pris trois fangliers 5 . mais

3, crès grar.ds. Quei lui méme , dites vous ? lui- 
3» méme. N’allcz pourtant pas croire qu’il en aie 
3> coutè beaucoup à ma parefle. J’etois aflìs près 
3, des toiles. Je n’avois à cote de moi n èpica 
3, ni dard 3 mais des tablettes & une piume. Je 
3, révóis 3 j’écrivois , & je me préparois la con- 
s, folation de remporter mes feuiiles pleines 5 fi 
33 je m’en retournois les mains vuides . Ne mé- 
33 prifez certe maniere d’étudier. Vous ne fau- 
3, riez croire combien le mouvement du corps 
a, donne de vivacité à l’efpiit : fans compter que 
3, l’ombre des foréts, la lolitude , & ce profond 
35 

53
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pannetiere & votre bouteille ; mais n’oubliez 

vos tablettes. Vous éprouverez que Mi
nerve fe plait autanc fur les montagna qu® 
Diane . Adìeu . „

A CORNELIO TACITO . .

Voi ridete , ed io ve lo permetto : ridete 
quanto vi piace , Plinio da voi conofciuto ha prefi 
tre Cignali , ma fmifurati . Come ? Egli fleffo 9 
dite voi? Egli dello. Non vi date pe ò a credere 
che quello abbia colìato di molto alla mia pigri
zia . Stavo a federe vicino alle reti . Non «avevo 
al fianco nè fpiedo nè dardo ; ma quaderni e pea
na . Penfavo , fcrivevo 3 e mi prepa avo la confo- 
lazione di riportare i miei foglj r pieni 5 fe me 
ne folli ritornato colle mani vuote. Non di prez
zate quella maniera di fludio . Non faprefle cre
de e quanto il moto del corpo fomminiftri viva
cità allo fpirito ; fenza mettere in conto 9 che 
l’ombra delle forefte 5 la folitudine, e il profon
do filenzio che la caccia richiede , fono molto ac- 
concj a far nafeere degli avventurati penfieri. Co
sì , credete a me , quando nuderete alla caccia P 
portate il vollro Tacchetto di pane e il voflre 
falco , ma non vi feordate i vollri Quaderni ♦ 
Proverete che Minerva fi compiace fu’ monti 
quanto Diana . Addio .

Tutto è qui letteralmente tradotto, e con 
gran fedeltà : pure nulla vi è di forzato, nulla 
che fenta di Traduzione: il tutto ha un’aria di. 
originale .

Si fa ofiervare da’ Giovani che Ego Plinius 
ilio non fi può bene tradurre in Francete per la 
prima perora. che è flato necelfario il foflicuire 
a quella parola CZw , ur’altra efprefiione più

■I
iI
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106 Dello Studio
• conforme al noflro ufo : che querta forma di di
re i r ombre dei forèts , p oduce un Tuono più nu
meroso e più grato all’ orecchio , che fe folle {la
to porto , come nel latino; Jans compier que lei 
foriti , & la fiolitude , ec.

C. PLINIUS M NUT1O FUND. SUO S.
Lib.r.Ep.j. Mirtini efl quam fingulis diebus in urbe ra

tio aia confiet , aia confiate vide a tur pluribm , 
cunttifique ( ovvero , junttifiaie ) nonconfìet . Nam 9 
fi quem interrogos : Hodie quid egifli ? refipondeat : 
officio tog<e virilis interfui ; (pò» Calia aut nuptias 
frequentavi ; ille me ad fignandum teftamentum , 
alle in advocationem , ille in confiiium rogavit • 

, quo die fectris, rìeceffiaria : eadem ? fi quo- 
tidie fecijje te reptaes , inania videntur 5 multo 
magis cum fi ceffi rii . Tunc enùn fubit recorda- 
tio 9 quot die: qicam frigidii rebm abfiumpfi ? Quod 
evenit mihi 9 poftquam in Laurentino meo aut 
lego alìquid 9 aia ficribo 9 aia etia>n corpori va
co , cufici fulturii animili fuftinetur . Nibil autem 
audio quod audijfic 9 nihil dico quoi dixijfie poeni- 
teat . flémo apici me quemquam fin firii fiermoni- 
bui carpiti neaninem ipfie reprebendo , nifi unum 
me, cum panari commode ficribo. Nulla fipc , 
nullo timore fioìlicitor: nul'is rumoribui inquietar. 
Mecum tantum & rum libellis loquor : 0 rottani 
finceramque vitam ! 0 dulce otium , boneflumquc 9 
ac pene omni negotio pulcriut ! 0 mare , o littui 9 
•veruni fiecretumque /juar^ovl Quam multa inveni- 
tir quam multa dittatis ! Pruni le tu quoque flre- 
pitum iflum, inanemque dificurfium , & multum 
ineptoi laborei 9 ut primum fuerit occafio , reltn- 
que, teque fluditi voi ot o rade . Sa:im efl euim , 
ut Attillili nojler erudìttjfime fimul & facetafiìmc- 
dixit, otiofum effe, quam nihil agere • /ale .
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Ics repafle dans 
vous ne pouvez vous

A quelles bagntefies 
mon tems ? C’eft ce que je rcpete 

fans cefie dans ma terre de Laurentin, foie 
que je life , Coir que j’écrive , foie qu’à mes 

„ écudes je mèle les exercices du corps5 dont 
la boxine dilpofition infine tane fur les opera- 
tions de l’efpric. Je n’entends, je ne dis rien 

y, que je me repente d’avoir entendu3 & d’avoir 
3y die. Perfonne ne m’y fait d’ennemis par de 
3y mauvais difeours. Je ne trouve à redire à per- 
5, fonne , fi non à moì mème, quand ce que je 
35 compofe n’eft pas à mon gré. Sans defirs , 
Sy fans crainte , à couvert des bruits fàcheux , 
„ rien ne m inquiete. Je ne m’entretiens qu’avec 

moi & avec mes livres. O l’agreable 5 o l’in- 
nocence vie* Que cette oifivetc efl aimable « 
qu’gllc e£t honndcc, qu’elle eft prcférable mè-

della Lingua Francese

A MINUT;US FUNDANUS .
9y G’efi une chofe étonnanie de voir coni

mene le tems fe pafle à Rome. Prenez cha- 
que journee a pare, il n’y en a point qui ne 
loit remplie : rafiemblez les toutes , vous étes 
furpris de les trouver fi vuides. Demandez à 

„ quelqu’un , Qu’avcz vous fait aujourd’hui ? J’ai 
y9 afiiftè, vous dira-t il , à la cérémonie de la 
yy robe virile qu’un tal a donnée" à fon fils. J’ai 
yy été prié à de» fian^ailles ou à des noces. L’on 
yy m’a demandé pouf la fignacure d’un teftament. 
yy Celui ci m’a chargé de fa caufe. Gelili là m’a 
yy fait appeller à une confultation. Chaeune de 
yy ces choles , quand on l’a faite , a paru necef- 
yy (aire : toutes enfemble paroiflent inutiles 3 & 
yy bien davantage quand on les repaffe dans une 
yy agréable folitude. Alcrs 
yy empécher de vous dire , 
3, ai je perdu 
99 

99
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108 Dello Studio
me aux plus illuilres emplois. Mer, rivage donc 
je fais mon vrai cabinet , que vous in’ inlpi- 
rez de nobles, & d’hèureufes penfces ! Vou- 
lez vous m’en croire, mon cher Fundanus? 
Fujez les a m bar ras de la ville. Kotnpez au plu- 

5, tòt cet enchainement de (oins frivoles qui vous 
33 y attachent. Addonez-vous à l’étude ou au re- 
5, pos3 & fongez que ce qu’a dir fi fpirituelle- 
35 mene & fi plaifammenc norie ami Attilius , 
55 n’efi que trop vrai: Il ir:fidimene mieux
5, ne rien fairc , que de fairc des ricns. Adibii.

A M1NUZIO FONDANO.
E' cofa che reca fiupore il vedere come il 

tempo fi patta in Roma . Prendere ogni giornata 
a parte 5 non ve n’è pur una che non fia occu
pata : mettetele tutte infieme , retiate forprefo nel 
ritrovarle sì vuote. Domandate ad alcuno: Che 
avete voi fatto in quello giorno? Ho allifiito vi 
dirà alla cerimonia della Toga Virile 5 che un ta
le ha data a fuo Figliuolo . Sono fiato pregato 
etter prefente ad uno Spolalizio , o alle Nozze. 
Sono fiato chiamato per la lottofcnzione di un 
Tefiamento . Quelli mi ha commetta la fua carila. 
Quegli mi ha fatto chiamare ad una confulta . 
Ognuna di quelle cofe , allorché fono fiate fatte5 
parve nccefi’aria : tutte infieme pajono inutili , e 
molto piti quando fi ripalfano per la mente in 
una cara folitudine . Allora non potete lalciar di 
dire: In quali minuzie ho io perduto il mio tem
po ? Tanto io vado replicando di continuo nella 
mia terra di laurentino , o legga , o feriva , o 
mefcoli a’ miei ttudj gli efercizj del corpo 5 la di 
cui buona difpofizione tanto influilce fopra le ope
razioni dell’animo. Nulla alcolto, nulla dicOj
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della Lingua Francese. 109 
che Io mi penta aver afcoltato , aver detto. Al
cuno non mi vi fa de’ nemici col mezzo di catti
vi difeord . Nulla ritrovo a riprendere in alcuno, 
fuorché in me (le fio , quando quello io compongo 
non c a mio gudo . Senza dehderj, lenza timo
re , tòno in ficuro contro le voci molede ; nulla 
turba la mia quiete. Non difeorro fe non meco, 
e co’ miei libri . O vita cara e innocente! Quan
to quell’ ozio è amabile , quanto è onetto, quan
to è da preferirli anche a’ più illuftri impieghi ! 
O Mare , o (piaggia, de’ quali faccio il mio vero 
Mufeo , quanti m’ infpirate nobili ed avventurati 
pontieri ! Volete predarmi fede , mio caro Fonda
no ? Fuggite gl’ imbarazzi della Città . Spezzate 
quanto prima la catena delle frivole cure che vi 
Itringono . Abbandonatevi allo (Indio ovvero al ri
polo , e penfate che quanto di (Te con tanto (piri
te e facetamente il nodro Amico Attilio , non è 
che troppo vero : è infinitamente meglio federe 
difoccupato che il far nulla . Addio.

il piacere che fentelì nel leggere quella tra
duzione n’ è una lode migliore di quanto potrei 
dime . Quello che fpecialmente in elfa mi piace 
c la fedeltà del Traduttore , nell’ efprimere tutti 
i penfieri , e poco meno che tutte 1’ efprelhoni , 
e nello dello tempo la forma di dire elegante che 
lor fomminitfra : e quello li dee far oflervare ai 
Giovani con tutta efattezza . Alle volte un epi
teto aggiunto dà rifalto al penderò : Que vou$ 
m'infp'i c j de nobles, d'beuretifes penfées . Il La
tino potrebbe edere tradotto mettendo femplice- 
mente : Quc vous w’ in (p ir ex. de penjées ! Quam 
multa invenìtìs > quam multa diclatis ! Altre vol
te una metafora follituita alla efprelfione femplice 
e naturale, orna una frale. Quelle parole latine.
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ito Detto Studio
& miti tu m ineptos labores 9 ut priwwm fuerit oc- 
cafi.- , reìinque , potevano ellere tradotte in que
lla guifa • Quitta { au ptutot ces occuptttions fri
vole s . La forma di dire metaforica ha maggior 
grazia liompez au plutot , cct encbainement de 
fems fr'fvolcs qui vous y ttrtacbent. Si Ha fopra 
la giallezza delle parole che reftano Tempre nella 
metafora ftefia . RompeZi Enchainemeut. attacbtnt^ 
e fi fa oflervare che il Francete aggiugne due 
belli penfieri al Latino . Encbaincment de foìns 
frivoli s, invece di dire templicemente foins fri- 
voles , ineptos labores : il che è molto più ener
gico , e dimoftra come le occupazioni 1’ une alle 
altie di continuo van fuccedendo . Qui vous y 
attacchent , non è nel Latino , ed era neceflario 
per rendere la frale più numero te .

l.afcio molte altre limili ©nervazioni , per 
venire ad alcune annotazioni di Critica . Parrai 
che in Opera tanto bella quanto è quella , deb
bano tfltfr permeile; e quand’anche vi fi fodero 
introdotti certi erbori che polfono cadere dalla 
mano de’più intelligenti, non diminuirebbono 
in conto alcuno nè il merito della Traduzione , 
nè la riputazion dell’ Autore . Dall’ altra parte 
qui faccio quanto farei in una fcùola, leggendo 
la Traduzione prefente agli Scolari, a’quali mi 
crederei tenuto produrre i miei dubbj , e fare of- 
fervare ad e(Tì que’ luoghi, che polfono allonta
narli dal vero fenfo .

Colui ci m"*a ebargè de fa caufe. Non fo fe 
quello fia il vero fenfo delle paiole tegnenti : bile 
me in advocationem rogavit. Nella buona Latinità 
Advocatus non fignifica Avvocato; ma colui che 
ajuta il Litigante co’ fuoi configli, o col fuo cre
dito adiflendo alla lite • Nel tempo però di Pii-
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dio aveva la prima lignificazione, e Quintiliano 
in quello tonfo aliai fpcffo T impiega . Quello mi 
fa dubitare che Advocatio lignifichi in quello luo* 
go il Minilterio dell’Avvocato , fi è che le occu
pazioni diverto , onde Plinio parla nella fua let
tera , fono quali tutte di pura cerimonia , nella 
quale la perdita del tempo più fi difeerne : ma
nulla è piu teribfo , nulla è più importante del 
Ninilterio dell’ Avvocato ; nè fi può per certo 
confiderare come tempo mal impiegato quello che 
egli contorna nel difendere le Parti .

Cbacune de ces ebofes 9 quand on Va fatte 9 
et pani neceffaire : toutes enfcmble paraffine inu^ 
tiles • Il Latino prefenta u.i altro penliero : Hate, 
quo die faceris nettefiaria: cadem 9 fi quotidic fe- 
cifl'e re reputi s 9 in ani a vi de unir 5 multo magis 
cuoi fecefieris. Tane enim fubit recordatio, quot 
dics quan. frìgidis rebus abfumpfi ! il che averetx- 
be di quella maniera a tradurli . Efaminando t[ue- 
fie cofe nel giorno fi e fio , nel quale fon fatte 9 
paiono necefiarie ma quando poi fi viene a ri* 
flettere che così fi fono paffuti tutti i giorni y vi 
fi ritrova molto di vacuo e a inutile •

Soit qu'à mas étuaes je mele Ics exercices du 
corps 9 dont la bonne difpofttion infitte tant fur Ics 
cperations de l'efprit . Bitògna avvilire a’ Giova
ni che alle volte ritrovanfi nel Latino de’penfieri 
« dell’ efpretàoni che non fi poffono tradurre in 
Francete, ed è neceflario foftituirne d’ altra tor
ta , che per quanto è potàbile fi avvicinino ad 
elfo. Quello luogo ne può etàere un efempio y e 
ne vedremo poi anche degli altri . il Latino qui 
prefenta una bella idea . 11 uolìro Corpo è cerne 
un edifizio, ma rovinofo , che di continuo ha bi
sogno d’ effere foftenuto ed appuntellato j altri-
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menti raderebbe , e ben predo farebbe diftrutto 
I? alimento , il ripeto , il parteggio , gli efèrcizj 
diverfi gli fervono di puntelli e foftegni . E tutto 
ciò ferve ancora per fortenere lo (pirico . Aut 
etiam corpori vaco , cujus fultuiis animus fuft’ne- 
tur . 11 Francefe non ha efprefla quella bellezza *

Perfionne ne m'y fat d* ennemis par de mau- 
<vais difeours . Quello non è in tutto il Tento del 
Latino ; è d’ uopo che il Traduttore abbia letto 
diverfiamente da quanto abbiamo nel Tefto . Ne- 
tno apud me quemquam finiftris Jermontbus carpis. 
11 che lignifica : Alcuno alla mia prefienra non pren
de la libertà di parlar male di chi fi fia .

Que c tte oipvcté cfl aimablc . . . qvdclle cfl 
préferab e mime aux plus illuflres emplois ! Il La
tino non è tanto decilìvo , e inette un corretti
vo , eh’ era necelfario per mitigare ciò ch’è trop
po eccedente in quello penderò . 0 dulce otium 
honefltimque, ac pene omni negotio pulcrius ! I n 
fatti è egli molto vero che la dolcezza del ripolo 
fia Tempre da preferirli a’ pubblici impieghi , che 
fono in eftremo fatichevoli e iaboriofi ? Se quella 
maflìma averte luogo, che farebbe, dello Stato?

// vaut infintine nt mieux ne rien fa ir e , que 
de faire des riens. Si può dubitare a prima giun
ta , fe quello penderò che c bello , fia quello 
dell’ Autore . Perchè otiofum efl'e non lignifica per 
i’ ordinario ne rien faire ; ma efler quieto, elfere 
fenz’ affari , fenza occupazioni neceflarie e prefi
fa n ti , il che non impedifee Vertere occupato, il 
travagliare: ed anche dà luogo di Tarlo, ma di 
una maniera più aggradevole , perchè più libero. 
L quello è il Tento del bel detto di Scipione l’Af- 
fricano, che era (olito dire: nunquam fe minus 

otiofum

i»

i
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(b) Si volocris atten
dere , augna vitto pars c- 
Libicur male agenùbus, 
maxima nihil agcntibus, 
rota aliud agenùbus. ÓV- 
ttec. Epijl. i.

della Lingua Francese. < 113
ttiofur# effe y quam cum otiofus effet 9 Qi) che non Cic. libj. 
aveva mai minor ozio , che quando aveva dell’ 11 • *♦ 
ozio ; mai era più occupato , che quando era len
za occupazione . Per lo contrario , nihil agere , 
lignifica per l’ordinario non far cofa alcuna: e 
quello è uno de’ tre difetti che Seneca (6) dice 
poterfì rinfacciare alla maggior parte degli Uomi
ni y i quali paffano la maggior parte della loro 
vita o nel non far cofa alcuna, o nel far male, 
o nel fare «ogni altra cofa che quella avrebbono 
a fare .

Pure quando fi e fa mina attentamente il luo
go di cui fi tratta , fi conolce che il Francefe 
efprime fedelmente il penlìero del Tefto. Perchè 
Plinio cforta Fundano a ritirarli in campagna , 
per darfi alio Audio , ovvero al ripofo : teque flu- 
diis , voi orlo trade ; c 1’alternativa dimoftra che 
T)tium non dev’ efiere qui confufo coi tempo che 
impiegali nello Audio . Otiofum effe fignifica dun
que (lare in ripofo , non far cofa alcuna . E wz- 
hil agere corrifponde alle occupazioni frivole del
la Città , che Plinio aveva dinominate , in uh uni 
ineptos labore?. Per conleguenza , nihil agere è 
felicemente tradotto per quelle parole; fair e des 
riens ; e quello è il lènfo che gli dà nel fuo Te
soro lo Stefani , rebus inanibus implicar! . Ed al
lora fi concepisce che quella parola è detta fpiri- 
tofa mente e facetamente, eruditiffirne ti miti, & fa-

Tom. 1.

(a) Non fo fc la ma
niera onde M. Dubois ha 
tradotto quello luogo Ila 
efatea . Il avoli co ut uni e 
de dive quìi n avoli ja- 
mais plus d* affaires , que 
lofqu il Gioii fans affa irei.
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cetijfime : dove che nulla vi farebbe di molto fpu» 
ritofo ed anche meno di molto faceto , fe figni- 
ficaffe , qudil vaut mieux ètre de lofir que de ne 
rien taire .

Farmi che quella forta di Critica porta edere 
utile a’ Giovani, e da buon mezzo per formar 
loro il giudizio, il proporre ad effi delle difficol
tà come qui ho fatto , e il procurare di farne ri
trovare da fefleffi , s' è poffibile, lo fcioglimento.

C. PLIN1US BFBIO HISP NO SUO S.

Tranquilla contubernalis meus , vult e mere 
itgellum -, quem vendicare amicus ruus dici tur . Ro
go cures quanti <equum efl emat : ita enìm dele- 
Habit einijfe . Nam mala emptio femper'ingrata 
efl’9 co maxime quod exprobrare fluititiim Do nino 
*videtur. In hoc auteni ugello ( fi modo arr\ferie 
pretium ) Tranquilli mei jlom* ebum multa follici* 
tan{ : 'vicinità s urbis , opportuni tas vice , medio- 
critas villa , modus ruris, qui avocet magis qua in 
diflringat . Scholalìicis ( alit. Dominis ) porro flu- 
diofcs , ut hic cfl , fuffìcit abunde tantum foli, ut 
relevare caput, reficere oculos , reptare per limi
terà unamque femitam ferrerò , omnefque viticu- 
las fuas noffcy & numerare arbufculas poffìnt . 
Hcec tibì expo fui , quo magis feires quantum il le 
effe' mihi , quantum ego tibi debiturus 9 fi prsedio- 
lum iflud , quod commenda tur bis dot tbus j tam fa- 
lubritcr cmerit, ttt pxnitentidt locum non rehnquatt 
Vale .

A B E B I u S .
5, Suetone qui loge avee moi , a deffein d’a- 

chcter une petite terre 5 qu’un de vos amis 
veut vendre. Faites en forte , je vous prie 5 
qu’elle ne foie vendue que ce qu’elle vaut.
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ce p'rix qu’elle lui plaira. Un mauvais 

marche ne pene cere que dcfagréable, mais 
principalemenc par le reproche continue!, qu’il 

no tre imprudence Cette 
acquifition ( fi d’ailleurs elle n’ell pas trop che- 
re ) tente mon ami par plus d’un endroit : fon 
peu de diflance de Rome, la comrnoditc des 
chemins 9 la médioerké des bàtimens 5 les dé
pendances plus capables d’amufer que d’occu- 

5, per. En un mot il ne faut a ces Meflìeurs les 
favans , abforbés corame lui dans l’étude 5. que 
le terrain neceffaire pour délaffcr leur èfpric , 
& rejouir leurs yeux. 11 ne leur faut qu’une 
alice pour fe promener, qu’une vigne dont 
ils puifTent connoitre tous les feps , que des 
arbres dont ils puifTent fa voi r le nombre . Je 
vous mande tout ce clécail pour vous appren- 
dre quelle obbligation il m’aura , & couces cel- 
les que lui & moi vous aurons , s’il achette à 
des conditions dont il n’ait javnais lieu de fe 
repentir une petite maifon telle que je viens 
de la dépeindre. Adieu.

A B E B I O .
Svetonio che meco abita , ha intenzione di 

comprare una piccola terra , che da uno de’voftri 
Amici è per eifer venduta . Fate in modo, vi pre
go , che non fe ne faccia la vendita 5 fe non per 
quanto ella vale • A quello prezzo gli piacerà : 
Un cattivo mercato non può (.fiere che difgtiflo- 
fo , principalmente però per lo continuo rimpro
vero che l’embra farci di nollra imprudenza . L’ac- 
quiflo ( fe per altro non è troppo caro ) tenta il 
mio Amico da più d’ una parte : la fua poca di- 
ftanza da Roma il comodo delle firade 3 la ’me

li ij
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diocrità delle fabbriche , ciò eoe ne dipende , più 
acconcio a far pattare il tempo , che a dare dell’ 
occupazione. In Comma a’Signori Letterati, attor
titi 5 com’egli è, nello Hiidio, non è bisogne
vole che il terreno neceflario per dare atteggia
mento al loro fpirito , e rallegrare la loro villa . 
Non c lor necettaria che ima via per patteggiare, 
una vigna delia quale pollano diftinguere tutti i 
ceppi , alberi de’ quali pollano lapere il numero . 
Vi avvilo quelle cole particolari per farvi Capere 
quali obbligazioni egli areni a me , e tutte quel
le ch’egli ed io areremo 3 voi, s’egl* compra a 
condizioni, delle quali non abbia mai fondamen
to di pentirli , una piccola Cafa quale a voi ho 
deferitta . Addio .

Quella Lettera , benché molto breve ed affai 
femplice , c di Comma delicatezza . La traduzione 
n’ cipri me felicemente tutte le bellezze, eccettua
ta una lòia , onde la no lira Lingua non c capa
ce : voglio dire i diminutivi , che nel Latino , fpe- 
cialmcnte quando lì tratta di render giocondo il 
l'oggetto , hanno una grazia maravigliofa . ^e/- 
ìum , Piticiilas , Arbiifc tdas , pr<edìo:uni . Metto 
nello fletto genere il verbo frequentativo, r optare 
per Ihnitcm , la bellezza del quale meglio s’ in
tende di quello fi efprime .

C. PLINIUS PKOCJLO SUO S.

Potis ut libellos tv.os in fecejfu legdm > exa- 
minemque an cditione fini digni . Adhibes prcces : 
allegas cxcmplum . Po gas ottani, ut ali quid fiicci- 
ftvi temporis jludiis ineis fubtrabani , impertiarque 
tuis , Adjicis 9 M Tulliani mira benignitate Poeta- 
rum ingenia foviffe . Sed ego noe rogandus finn 
?:ec bortandus . Nani & poeti con ipfarn rcligiojif^
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Il ne 
prefler. Je fuis ad ora

vo us .irne ten- 
dreflfe que rien n’égale. Ne doutez donc pas 
que je ne falle avec autant d’exactitude que de 
joic ce que vous m’ordonnez . Je pourrois dcja 

& ne 
inerite mieux de paroitrc ; dii moins alitane 
que j’en puis juger par les endroits que vous 
m’ avez faic voir . fi pourcant votre prononcia- 
tion ne m’a poinc impose : car vous lifez d’un 
con fort impofieur. Mais j’ai attez bornie opi^ 
nion de moi 3 poni croire que le charme de 

H iij

della Lingua Francese. 117 
fime venero? , & te validijfime dilìgo . ErrArw er
go qtiod defidcras 9 tam diligente? quam libentcr . 
Video? autem jam mine pofie referibere effe opus 
pulevum 9 nec fiipprimendum, qiiantum ccflimare 
licuit ex iis 9 qu<e me pr<efonte recìtafii : fi modo 
mibi non impofuit recitai io tua . I egis enim fina- 
vijfime & peritijjime. Confido tanien me non Jtc 
auribus duci 9 ut omnes aculei judicii mei illarum 
deìinimentis refringantur . Hebet antur fiortaffe , 
paululum rctunduntur : rovelli quidem extorqueri- 
que non poffunt. Igitur non temere jam de univer- 
fitatc pronuntio : de partibus exporlar legende, (l'ale.

A PROCULUS.
59 Vous me priez de lire vos ouvrages dans 

a, ma retraice , & de vous dire s’ils font dignes 
33 d’étre publiès. Vous m’en prefiez ; vous 
3, rìfez vos prieres par des exemples, Vous 
3, conjurez méme de prendre fur mes 
3, parcie du loifir que je leur dettine , 
3, donner aux vótres. Enfin , vous me citez Gice- 
3, ron , qui le faifoit un plailìr de favorifer & 
3, animer les Poctes. Vous me faites tort. 
a, fjut ni me prier, ni me 
3, ceur de la Poèfie, & j’ai pour 
35 

35 

35 
3, vous mander que rien n’ett: plus beau , 
3, inerite mieux de paroìtre ; dii 
35 

35 

35 

55 

35
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ja pouvoir hazarder mon avis 
l’Ouvrage. La lemure m’apprendra 
dois penfer de chaque partie. Adieu.

A PRO COLO.

Mi pregate di leggere le voftre Opere nella 
mia (òlitudine , e di dirvi fe fieno degne di effere 
pubblicate . Me ne (limolate ; autorizzate le vo- 
lire preghiere cogli efempj. Mi (congiurate ancora 
di togliere a’miei ftudj una parte del tempo che 
ad elli è da me dellinata , e di darla a’veltri . la 
iìne mi allegate Cicerone che fi recava a piacere 
il favorire e l’animare i Poeti . Mi fate torto : 
non è neceflario nè pregarmi , nè (limolarmi . 
Sono adoratore della Poefia , ed ho per voi una 
tenerezza che nulla uguaglia . Non dubitate dun
que che io non faccia con altrettanta efattezza 
che gioja , quanto mi ordinate . Potrei già farvi 
Papere , che nulla è più bello , nulla merita me
glio di comparile, almeno per quanto ne pollò 
giudicare dalle parti che me ne avete fatto udire ; 
fe pure la volìra pronunzia non mi ha ingannato , 
perchè leggete di un tuono affai ingannatore. Ma 
ho abbaftanza buona opinione di me, per credere 
che 1’ allettamento dell’ armonia non giunga per
fino a levarmi il giudizio . Può ben forprenderlo , 
ma non conomperlo, nè alterarlo . Credo dunque 
poter di già arrilchiare il mio parere fopra il cor
po dell’Opera. La lettura in1 infognerà ciò che 
debbo penfare d’ ogni parte . Addio .

Non efaminerò in quella lettera che un fol 
luogo , che non è il men difficile , nè il men bel

ìi 8 Dello Studio
l’harmonie ne va poinc jufqu’a m’oter le juge- 

,5 ment. Llle peut bien le furpren’dre ; mais non 
,, pas le co- rompre ni l’alterer. Je croi donc dé- 
a, ja pouvoir hazarder mon avis fur le -corps de 
3, l’Ouvrage. La leóìure m’apprendra ce que je
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o la drappi .
Il Traduttore ha efpreffo così quello luogo : 

fai a/Jc^ bonne opinion de moi polir croire qne le 
charme de Pharmonic ne va point jufqu'à m'òter 
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lo . Confido tamen me non fic auribus duci 9 ut om. 
nes aculei ludicii vnei illarum dclinirnemis refrin- 
ganticr Hebetantur fortaffe , €> paululinn retun- 
duntur \ rovelli quidem extorquerique non pojfunt.

Per far ben intendere a’ Giovani quello luo
go , bifogna cominciare dall’ efp icazione della me
tafora nella quale confitte tutta la difficoltà’, e 
tutta la bellezza Quella metafora ha il fondamen
to nella parola aculeus , che fignifica punta , come 
una punta di dardo o di giavellotto • l’effetto del
la quale è il forare , il penetrare . Cra tre cofe 
pedono o indebolire , o impedire del turco cote* 
fto effetto : fe la purità è rintuzzata hebetavi , re- 
tundi : s' ella è rotta , refringi : s’ ella in fine è 
flrappata affatto dal legno cui è attaccato il ferro , 
rivolli 9 extorqueri,

Plinio efprime la penetrazione del giudizio 
coll’ immagine di una punta , che può ben edere 
fiata rintuzzata dall’impreffione che la grazia del
ia pronunzia aveva fatta nelle fu e orecchie , ma- 
non rotta, ed anche meno totalmente frappata.

Potrebbe!! dubitare fe quefte due idee , deli- 
nimcnta e refringunt , fi adattino bene infieme , 
e fieno bene accompagnate , 1’ una efprimendo la 
dolcezza e la grazia , 1’ altra la forza e la violen
za . Ma non fo fe il richiedere una tale difiinzio- 
ne , foffe un portare 1’ efattezza all’ eccello , e fe 
badi che la grazia della pronunzia porta produrre 
fopra il giudizio 1’ effetto di cui fi tratta , fenza 
effer neceffario il ritrovare nella natura qualche 
forca di dolcezza che rintuzzi una punta 
pa ,
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Z? jugement. Elle peut bien le fiurprendre mais 
non pas le corromprc , ni l'alterer. Non dubito 
che effendo di sì buon gulro com’è , non abbia 
fatti tutti i Cuoi sforzi per efprimere la metafora 
Latina . Ma vedendo che la noftra lingua non n’era 
capace , e ben conofcendo che (e avelie voluto log” 
gettarli fervilmente all’ efpreflioni 5 avrebbe disfi
gurato il penliero , ha fcguito il configli© che Ora- 
zio da fopra altro feggetto , eh’ è .di abbandonare 
una materia , quando li perde la (paranza di ben 
trattarla: & qua? defiperat trattata aire/cere poffe 9 
relinquet . Così conlervando la foftanza del pen
derò , gii ha data un’ altra forma che Icmbra piti 
naturale, e non è men bella che quella‘del Latino.

Quella è una delle regole maggiori della Tra
duzione , che dev’ e (Ter e fpeflb replicata a’ Giova
ni , ed è neceflaria fpecialmente per le metafore , 
che fono per 1’ ordinario il tormento e cagionano 
la dilperazione de’ Traduttori ; ed è fovente im
ponibile il farle paffare in un’ altra lingua fenza 
alterarne tutte le grazie .

C. PL1N1US MAXIMO SUO S.

Nuper me cujufidam amici languor admonuit 9 
optimos effe nos dum infirmi fiuntus . Qnem enhn 
infirmavi aut avarizia aut libido follicitatì Non 
amoribus fervi? , non appetit bonorcs , opcs negli* 
git, & quantulumcamquc 9 ut reliflurus , faiis ha^ 
bet . Tane Deos tane hominem effe fe merninit . 
Invidet ne mini neminem mira tur neminem de fi- 
pici: ; ac ne J'crmonibus quidem malignis aut at~ 
tenditi aut ali tur. BaUnea imaginatur & fiontcs. 
I-Lec fiamma curarum , fiamma votorum : mollemque 
in pòflerum & pingucm, fi contingat evadere , noe 
efi innoxiam bcatamque dcjtinat vitam . Poffum

1 1

II
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ergo ? quod pluribtts verbis , phtribus eticim Dolu
ti} inibii s Pbilofopbi dovere conantur, ipfe breviter 
ìibi mibique pvitciperc 5 ut tales efft fani pmfieve- 
rernus quales nos futures effe profitemur infirmi • 
V ale.

e _
X I

1’ ambizione 
y nè in- 
c crede

A MAXIM E,
5? Ces jours paffes , la maladie d’un de mes 

55 Amis me fit faire certe réflexion , que nous 
fommes fort gens de bien quand nous fommes 

3> malades. Car quel e'A le mdade que l’avance 
35 ou l’ambition tourmence? Il n’eft plus enivré 
35 d’amour, entété d’honneurs. Il négligc le bien , 
55 & compre toujours avoir a fife z du peu qu’ il 
35 fe voir fur le point de quitter. 11 croie des 
55 Dieux 5 & il fe fouvient qu’ il eft hornrne. Il 
55 n’envie5 il n’admire , il ne méprife la fortune 
3> de perfonne. Les médifances ne lui font ni im« 
35 prefììon 5 ni plaifir • Tonte fon imagination 
35 n’efl occupce que de bains &: de fontaines. 
,5 Tour ce qu’il fe propofe , s’il en peut cchaper, 
55 c’ell de mener à l’avenir une vie douce & 
55 tranquille, une vie innocente & heureufe. Je 
35 ptv.s donc nous faire ici à*tous deux en pende 
35 mocs uno le^on 5 dont Ics Philofophes font des 
35 volumes entiers. P.erféverons à cere tels pen- 
a, danc la fante ? que nous nous propofons de de- 
35 venir quand nous fommes malades. Adieu.

A M A S S I M O..
Poco tempo fa la malattia di uno de’ mici 

Amici mi fece fare la riflelfione, che fiamo uomi
ni molto dabbene 5 quando fiamo infermi . Perchè 
qual e 1’ infermo che 1’ avarizia o 
tormenti? Egli non è più ebbro d’amore 
telìato d’ onori. Trafcura le ricchezze
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TACITE.
pas homme à vous en fairc 

n’écris nèn avec rane de 
que j’écns de vous. Je ne fai 

pour nous quelque confidé- 
veritè nous en méritons un 

il y au-

33

33
,, fi la polterité
,, radon : mais

Peu ìe ne Pas Par notre ciprie,

i2(S Dello Studio
Tempre aver di molto , nel poco che vede avere 
fui punto di averlo a lafciare . Crede eflervi gli 
Dei, e fi ricorda d’ effer Uomo. Non invidia , 
non ammira, non difprezza P altrui fortuna. Le 
maldicenze non gl? fanno nè impresone, nè pia
cere . Tutta la Tua immaginazione non è occu
pata che ne’ bagni , e nelle fontane . Tutto quel
lo che a Te propone , je può rifanarfi , è il me
nare in avvenire una vita dolce e tranquilla , una 
vita innocente e felice . Pollo dunque far qui a 
voi ed a me in poche parole una lezione, della 
quale i Filofotì fanno volumi interi . Perfeveriamo 
nell’efier tali in tempo della fanità, quali ci pro
poniamo divenire quando liamo infermi. Addio.

In vece ai far delle rifleffioni fopra la lettera 
preferite, ne aggiugnerò un’altra, che mi pare 
affai bella ed aliai intereflante . Ella darà fine a 
quella piccola raccolta ,

C. PL1N1US TACITO SUO S.

Liby.cp plaudis ■> & ego nihil magis ex
fide quam de te (cribo . Pofteris an aliqua cura no- 
[ìris > nefeio : nos certe meremur ut fit ali qua 5 non 
dico in genio , < id enim fuperbtnn ) fed (indio , [ed 
labore & reverernia po(leroruin . Pergamus modo 
itinere inftituco : quod ut paucos in lucem famam^ 
que provexii ita mulcos e tenebris & filentiim 
protulit . Pale ,

A
,, Vous n’étes 

sccroire , òc moi je 
fmcéritè que ce

aura 
en
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Lettere di Cicerone ad Attico•

TT aggiunte in quella feconda edizione due 
JLJ1 Lettere, o piutrofto due parti di Lettere di 
Cicerone ai fuo amico Attico , che non fono di 
minot pregio di quelle di Piino. Si ritroveranno 
qui due Traduzioni di ognuna di quelle Lettere , 
amendue di mano maeftra ; una del Signor Abate 
di S. Rcalj l’altra del Signor Abate ùlongault • Il

della Lingua Trancese . 125
roit une fotte préfomption à le prétendre i 
mais par nótre application , par córre travail , 
par notre refpeót polir elle. Continuons nótre 
route. Si par là peu de gens font arrivés au.

, & à l’immortalité par 
moins beaucovp font parvenus a fe tirer

5? 

3? 

55 
,, comble de la gioire , 
,, là au i 
,, de l’obfcurité & de l’oubli. ndieu.

A TACITO.

Voi non liete Ucrno cui fi polla dar ad in
tendere , ed io nulla ferivo con tanta fincentà 
quanto quello a voi ferivo . Non fo fe la Poile- 
rita averi per noi qualche cor fiderazione ; ma in 
verità , noi ne meritiamo qualche poca ; non dico 
a cagione del nollro ingegno ; farebbe una fcioc- 
ca prefunzione il pretenderlo ; ma per la nollra 
-fatica , per la noflra venerazione verfo di ella. Se
guitiamo la noflra ilrada . Se per quella pochi fo
no giunti al colmo della gloria e all’immortalità, 
per quella almeno molti fono arrivati a traili dall’ 
ofeurità e dall’ oblivione . Addio .



Nunr *•

Num.

& difficili- 
ma ,

diede luogo a’ 
Quinto Cice- 

fpecie d’ inimicizia .
quella Lct- 
fola parte .

f
I r te

ìvi1

124 Dello Studio
primo non aveva tradotti che due libri di quelle 
Lettere: L’Abate Mongault , lenza reflar Spaven
tato dalla difficoltà dell’ imprefa, tutte le ha cipo
lle al pubblico ; e con quello ha fatto un foni no 
favore ad una infinità di Perlone , eh’ egli ha po
lle in iftato di leggere con ficurezza e con piace
re la parte dell’Opere di Cicerone più curiofa per 
la Storia del fuo tempo , ma più difficile e più 
ofeura .

Lettera xvn* di Cicerone ad Attico.
Lib. I.

Argomento della Lettera •
Quinto Cicerone, Fratello del famofo Orato

re - aveva Ipofata Pomponia Sorella di Attico . 
Il ricufam/snto che quelli fece di fervire di Luo
gotenente in Alia fotto fuo Cognato , contribuì 
di molto a metterli in difeordia , 
lamenti molto amari dalla parte di 
rene , e cagionò fra effi una 
Quello è il l'oggetto del principio di 
cera : perchè io mi riftringo a quella

CICERO ATTICO SaL.
Piagna mibi varie:as volitatati s 9 

tudo opinionts ac judicii Quinti Fratris met > de- 
monflrata cft ex litteris tuis in qu bus ad me cpi- 
flolarum ill'us exeinpla mijifli . Qua ex re , & mo- 
leftia fnm tanta affeflus , quanta»! inibì tneus amor 
fummus erga utrumque vcflrum afferro debuir ; & 
admiratione, quidnam accidiffet 9 quod afferret 
(Quinto Fratri meo aut offenfonem tam gravem 
aut comniutationem tantam vohtntaris • Atque illud 
a me jam ante intclligebatur, quod tc quoque ipfum 
difeedentem a nobis fufpicarì videbam , fiibejfe nc^
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fido quid opinìonis ìncommodce , faiiciumque ejus 
animum \ & in fedi fife quafdam odiojas fufpiciones. 
Quibus ògo mederi cum cuperem aurea fepe 5 & 
vcbemcntius ctiam po/t fortitionem provincirt , nec 
tantum ihtclligebam ci effe offenfionis 9 quantum lìt- 
terre turt declarant \ noe tantum proficiebain , aitati- 
tum volcbam . Sed tamen boc me ipfc confo’abar , Num. 3. 
quod non dubitabam 9 quin te ilio aut Dyrracbii y 
ani in iflis locis u/piani vi furti! effet : quod cum 
acc idi fife tconfidebam , ac inibì perfuafcrani , foro 
iit omn.a placarentur 5 inter vos non modo ferino- 
ne ac difputatione , fed confpefiu ipfo congre/fu- 
que ve fitto . Nam , quanta fit in Quinto Fra tre meo 
coin’tas, quanta jucunditas9 quam mollis animus 
& ad accipiendani & ad icponendam offenfionem 9 
mbit attinet me ad te, qui & nofli 9 fcribere • 
Sed accidit perincommode 9 quod cum nufquam vi- 
difli . Paltiit cnim plus 9 quod crac illi nonnulla- 
rum arttftciis tuculcatum , quam- aut officium 9 aut 
necejfitudo , aut amor vefter il le priftinus 9 qui plu- 
rvmum valere debuit .

Atque bujus incommodi culpa ubi refideat 9 ^um.4. 
faciiitis pojjum cxifìimarc , quam fcribere . Vereov 
cnim 5 ne dum defendam meos 9 non parcain tuis. 
Nani fic intcUigo t ut nibil a domeflicis vulneris 
fa cluni, fit 9 illud qui de m 9 quod crat y eos certe 
fanarc potui/fc . Sed bujufce rei totius vitium 9 
quod ahquanto ctiam latiti! pater quam videtur 9 
prrtfenti tibi commodius exponam .

De iis lifteris , qua$ ad te Tbeffalonica rnifit , 
c> de fermo ni bus quos ab ilio & Ito in rt a pud ami- 
cos tuos 9 & in itinere babitos putas\ 1 
tum caufrt fit ignoro ; Jed omnis in tua 
humanitatc mibi fpes bujus levandrt 
Nam 9 fi ita flaùteris 9 irritabiles animos
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eptimorum frfpe bominum 9 & eoflem placabìles \ 
& e/Je banc agili tatetn ut ita die am , moliiti,- m- 
que natura plerumque bonitati: ; & , id quod ca
put efi , nobi: inter no: noftra five incomoda t five 
vitia-^ five incuria: effe toleranda: : facile baie , 
quemadmo lum fpcro , mitigabuntur . Quod ego ut 
facia: » te oro - Nain ad me 9 qui te unice diligo , 
maxime perlinet9 neminem effe meorum 9 qui aut 
le non amet , aut ab: te non am e tur .

Illa pars epiftolce tuie minime fiat neceffaria, 
in qua exponis qu^s facilitate: aut provincialium 9 
aut uibanorum commodortim, & aliis temporibus 9 
& me ipfo con pale , pr<etermifer’: . Mihi enim per- 
fpecla efi ingcnuitas & magnitudo animi tui : nc
que ego inter me atque te quiequa m in ter effe ini
qua m duxi 9 pratcr voluntatem inftìtutte vitte 9 

• quod me ambitio qutedam ad honorum fludium , te 
autem alia minime reprebendenda ratio ad bone- 
Jìum otium duxit . Vera quidem laude probitatis , 
diligcnùce , religioni: , ncque me tibi9 neque quem- 
quam antepone . Amori: vero erga me 9 cum a fra
terno amore domcflicoque difccfft , libi prima: de
fero. Vi li enim 9 vidi , penitufque perfpexi in mei: 
vani: temporibus & folicitudine: latitias tua:. 
Fuit mihi fiepe & lau li: notine gratulatio tua ju- 
cunda 9 & timori: confolatio grata .

Quin inibì nunc 9 te abfente 9 non folum confi- 
lium 9 quo tu excelli: 9 fed etiam Jermonis commu- 
nicaiio 9 qua mihi (uaviffìma tecum folet effe , ma
xime derfi. Quid dicam in pubblica re? Quo in ge
nere inibì negligenti effe non licet . An in fortnfi 
labore? qitcm antea propter ambitionem fufiinebam , 
nunc 9 ut dignitatem lucri gratia p off in . An in 
ipfis domeflici: negotiis? in quibu: ego cum antea9 
lum vero poft difceffum fratrie, te fermonefque
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^voflros defidero . Poliremo , non ìabor mais , non 

requies^ non negotium, non otìum\ non foren/es 
res no i domefticrt ; non publioce , non privata , 
carere diutitis tuo fuavijjimo a que amantijjìmo con
fitto , ac /emione poffunt.

TRADUZIONE
Della Lettera precedente 

del Sig. di San Real.
Num.j. Autant par vo- 

tre lecere, que par la 
copie que vous m’en- 
voicz de celle de mon 
Frere , je vois une gran
de alteration dans fon 
amicié pour vous , & 
indine dans fon erti me. 
J’en fuis aulii affligé , 
que ma tendrefie pour 
tous les deux m’y obli- 
gè , & aulii furpris qu’on 
le pene cere, ne fachanc 
d’où peut venir un ref- 
fentiment fi violent ; ou, 
s’il n’en a poinc de fu- 
jec , un fi grand chan- 
gement dans lòn afte&ion.

LI uni ij Je comprenois 
bien déja ce donc vous 
ménte vous dènez aulii 
quand vous parcncs d’i- 
ci, qu’il avoit quelque 
ombrage contre vous , 
& que fon efprit étoic rempli fon efprit de foup-

TRADUZIONE
Della fleffa Lettera y del 
Sig. Abate MuNGault,

Num j. Je vois , 3c par 
votre lecere , Se par la 
copie que vous m’avez 
envoiée de celle de mon 
frere, qu’il y a une 
grande alceration dans 
les fentimens, & dans 
les difpoficio.*?s où il é- 
coit A vocre égard. J’en 
fuis auflì affligé que ma 
tendreife pour vous deux 
le demande , & je ne 
concois pas ce qui a pu 
fi fort aigrir mon frere, 
8< caufer en lui un fi 
grand changemenc.

Num. ij. J’avois bien 
remarqué , & vous vous 
deiez aulii aper^u avant 
que de parcir , qu’on 
l’avoit prévenu contre 
vous , & qu’on avoit
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! cons facheux. Lorfqne 

i’ai travaillc à l’en gue- 
rir , & avant qu’il fut 
nomine Gouverneur d’A- 
lìe , & fur-tout depuis, 
il ne m’a pas pani aulii 
aigri que vous me le 
marquez dans votre let
tre, quoiqu’à la verité 
je n’ aie pu obtenir de 
lui tour ce que j’aurois 
voulu.

<
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128 Bello Studio
ulcere , & preoccupo de 
quelques Coupcons o- 
dieux fur votre compre. 
Llais il ne m’avoit pas 
paru , dans les efforts 
que j’ai faics à diverfes 
ibis près de lui pour 
l’en guérir, non-feule- 
nient avant qu’il lut dé 
care Préteur d’Afie, 
mais encore beaucoup 
plus fortement depuis : 
il ne me paroifìoit pas, 
dis je , qu’il.fùt auflì òli- 
tre qu’il le paroit par 
da lei tre 5 quoique je ne 
gagnaffe pas Tur lui tour 
ce que je voulois.

JSiumàij- je m^en con- 
folois

l’j
?

verroit 
ou quelque 
dans
Je me promectois , 
plùcòt je ne doiitois 
point , que cette entro
vile ne liiflic pour rac- 
commoder, tour, méme 
avant que vous entralfiez 
dans aucun éclaircifle- 
ment. Car vous lavez y 

' eft auflibicn que moi , que 
moh frere eli dans le 
fond le meilleur homme 

du mon-j ;L

Num, iij. Ce qui me • 
dans l’efpérance confoloit, c’ecoic que 

certaine qu’il vous join- je comptois qu’il vous 
droit à Dyrrachium, ou verroit à Dyrrachium , 
quelqu’autre part dans ou quelque autre pare 
vos quartiers ; & cela dans vos quartiers ; & 
ctant je me fiatois, & je me promectois 5 ou 
je n’en doutois pas , que 
tout s’accommoderoit en- 
tre vous , quand vous ne 
feriez que vous voir ; à 
plus force railon qqand 
vous vous pollerie?: , & 
que vous vous feriez 
éclaircis, Car il n 
pas nécelfaire que je vous 
etile ce que vous layez 

comma
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du monde ; & que s’il 
fé brouille aifemenc, il 
fe raccommode de ina
ine. Le malheur cfl que 
vous ne vous otrs point 
vus ; & c’eft ce,qui a 

.été caule que ics arcifi- 
ces de quelques mauvais 
efprits ont prévalu fur 
cé qu’il devoic a la liai- 
fon , à l’alliance , & a 
l’ancienne amitic qui eft 
entre vous.

Num.i'v. Savoir à qui 
en eft la fati ce, il m’eft 
plus aisc de le deviner, 
que de vous le dire. Je 
craindrois de ne pas é- 
pargner vos proches , en 
difendane Ics miens, Je 
fuis persuadi que , fi l’ori 
n’a pas contribué dans 
fa Fa mi Ile à l’aigrir , on. 
n’a pas du moins tra- 
vaillé à l’adcucir comme 
on aurei t pu. Mais je 
vous expliquerai mieux, 
quand nous nous reve- 
rons , d’ou vient tour le 
mal, ce qui s’étend plus 
loin qu’il ne femble.

delia Lingua Francese . 
comme moi , combicn 
il efl traitable & doux, 
&-jufqu’où va fa faci
lito , également à fe 
brouiller, & a fc rac- 
commoder. Le malheur 
eli , que vous ne vous 
étes point vùs. Ainf , 
ce qu’on lui a infpiré 
artificieufement contre 
vous , a provala dans 
fon efprit fur ce qu’ il 
devoit à votre liaifon , 
à votre alliance , & à 
votre ancienne amicié.

Nuìfj. iv De fa voi r a 
qui en eft la fauce , c’eft 
ce qu’il m’eft plus faci
le de penfer que d’ccri- 
re ; parceque je crains 
de ne pas cpargner affez 
vos proches , en voulant 
defendre les miens. Gar 
je fuis perfuadé , que fi 
on n’a pas contribué 
dans fa famille à l’ai- 
grir, du moins y au- 
roic-on pu facilement l’a- 
doucir. Mais je vous ex
pliquerai plus coKoodc- 
ment , quand nous nous 
revcrrons , tonte la ma
lignità de certe all'aire, 
qui s’étend plus loin qu’ 
il ne femble.

Tom. I.
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130 Dello Studio
Num, v. J’ignore, en- 

corc une fois , ce qui 
peutTavoir obligc à vous 
écrire, cornine il a fait , 
de Theflalonique , & à 
parler ici à vos amis, 
& iur la route , de la 
maniere què vous croiez. 
Tonte l’elpérance qui me 
rette d’èrre délivré de'ce 
chagrin n’ett fondée que 
fur votre feule honnè- 
teté. Si vous confidérez 
que les meilleurs gens 
Ione fouvent les plus fa- 
ciles à s’emporter , cera
rne à s'appaifer ; & que 
certe legéreté , pourne 
pas dire cetre mollette 
de fentimens , ne vient 
la pìupart du tems que 
d’une trop grande bon- 
té de naiurel ; &, ce 
qu’il faut dire avar.r tout, 
que nous avons à fup- 
porter mutuellement les 
foiblettes, les défauts , 
& mème les outrages 
les uns des autres : tout 
cela fe calmerà facile- 
inent à ce que j’efpere ;
& je vous en prie, Car 
vous aimant uniquement 
cornine je fais, je ne 
dois rien oublier pour

Num. v. Je ne concois 
pas ce qui a pu porter 
mon fiere à vous écri- 
re de Theflalonique corn
ine il a fait , & A par-" 
ler ici à vos amis, & 
fur la route , de la ma*, 
niere qu’on vous l’a ra- 
porte. Quoiqu’il en foit, 
je n’efpcre d’èrre déli
vré de ce chagrin que 
par la confiance que j'ai 
en votre honnéteté. Si 
vous confidérez que les 
meilleurs gens font fou- 
vent ceux qui fe fàchent 
le plus ailément , & qui 
reviennent de mème ; & 
que cetre légéretc,ou, 
pour parler ainfi , certe 
flexibilité de fentimens, 
eft ordinairement une 
marque de bon naturel ; 
& fur tout fi vous fai- 
tes réflexion qu’entre 
amis on doit fe pardon- 
ncr non feulement Ics 
foiblettes &: les défauts, 
mais mème les torts ré- 
ciproques : j’efpere que 
tout cela fe calmerà ai- 
fement, & je vous le 
demande en grace. Car 
vous aimant autant que 
je fais, il n’eft pas in-
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ritable, qui viene de la 
probité , de PvxaAitude , 
de la régularité dans le 
commerce , je ne mets 
au defììis de vous ni moi,
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different pour moi que 
tous mes proches vous 
aimenc , & foient aimes * 
de vous.

Nww. vi. Rien n’étoit 
moins uccella ire que l’en- 
droir de votre lettre , 
où vous faites un de- 
tail de tous les emplois 
qu’il n’a temi qu’à vous 
d’ avoir , loie dans les 
provinces , foit à Koinè, 
pendant mon Confulat, 
& en d’autres tems. Je 
connois la noblefle & la 
droiture de votre cceur. 
J’ai toujours compie qu’ 
il n’y avoit point d’au- 
tre différence entre vous 
& moi , que celie dii 
different choix de vie ; 
en ce que quelque for
te d’ambition in’a porté 
à rechercher Ics hon- 
neurs, au lieti que d’au- 
tres motifs nullemenc 
blàmablcs vous ont t’aic 
prendre le parti d’une 
honnéte oifiveté. Ma s

della Lingua Francese • 
faire en forte que tous 
ceux qui m’apparticn- 
nent vous aiment , Se 
foient aimés de vous.

Ntim. vi. Rien n’étoit 
moins néceffaire que cer
te patrie de votre let 

où vous rapportez 
les emplois qu’il 

qu’à vous d’a- 
foit à Rome , foit 

dans les provinces , fous 
mon Confulat , & en 
d’autres tems. Je con- 
nois à fond la franchife 
& la grandeur de votre 
ame , & je n’ai jamais 
pretendo qu’il y eùt d’nu
tre différence entre vous 
& moi , que celle du 
différent choix de vie , 
en ce que quelque forte 
d’ambition ro’a portè à. 
rechercher les honneurs, 
au lieu que d’autres mo- 
tifs nullement blàmables 
vous ont fait prendre le 
parti d’une honnéte oi- 
iiveté. Mais quant à la honnéte oifiveté. 
véritable gioire , qui cft quant à certe gioire ve- 
celle de la probicé , de 
l’application, & de la 
regularité $ je ne vous 
prefére ni moi , ni hom- 
me du monde : & pour

vi
r
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ce qui me 
particulier,

* fiere & ma 
fu i s p e r fu a d é que 

ne m’aime

ni perforine dii monde: 
& pour ce qui me ro
ga rde en particulier , 
apres mon frere & ma 
famille , je fuis perfua- 
de que perfonne ne m’ai- 
me alitane que vous m fi
rn ez. J’ai vii d’une ma
niere à n’en pouvoir don- 
ter , & votre joie . & 
votre inquiétude dans les 

égale differentes (ituacions où 
je me fuis trouvé. Lorf- 
que j’ai eu quelque lue- 
cés, votre joie a aug- 
mentè la mienne : & lorf- 
que j’ai été éxpofé à 
quelque danger , ìa pare 
que vous y avez pris 
m’a raffuré & confolé.

Nurtì. vij Ma intonane 
meme que vous étes 
ablent, je fens rombico 
j’aurois befoin , non-feu- 
lement de vos confeils , 
en quei perfonne ne pene 
vous compiacer ; mais cn- 
core de^ la douceur & 
de l’agpérnent de votre 
converfation. Je vous 
fouhaite 3 oc pour les 
affaires publiques, qu’il 
ne m’eft pas permis de 

mme les autres : cefi negliger cornine les au- 
mes fon- tres \ & pour mes fone-

Num.vrj. Dans le tems 
meme que je vous par
ie, non feulement vos 
confeils , en quo: vous 
ctes incomparable • mais 
votre entrerien ordinai- 
re , doni la douceur m’eft 
fi fenfible , me fait un 
befoin extreme. Je ne 
vous regrette pas feule- 
nient pour les afìaires 
publiques , qu’il ne m’eft 
pas permis de negliger 
cor 
encofe pour

Dello Studio 
regarde en 
apres mon 
famille , je 

per
forine ne m’a ime tant 
que vous m’airnez. J’ai 
vu. d’une maniere à n’en 
pouvoir douter- vos con 
tentemens & vospeines- 
dar.s ks diverfes rencon 
tres de mi vie ; & j’ai 
refi e nei avec une 
lat s ?<-lion la pare que 
vous avez prife à mes 
avantages 3 & àjnes dan- 
gers.
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TRADUZIONE
ITALIANA %

Della Lettera tradotta 
dal Sig. di S. ile al.

Num. j. Tanto dalla 
voftra lettera , quanto 
dalla copia che m’invia-

TRADUZIONE
ITALIANA

Delia Lettera tradotta dal 
Sig. Abate Mongaiclt.

J. Vedo., e dalla 
volita lettera , e dalla 
copia che mi avete in?

1 iij

tions du barreau , que je 
continue afin de me con
ferver la con fiderà ti on 
qui m’ell néceflaire pour 
fon venir la dignicé à La 
quelle elles m’ont èie- 
ve ; & pour mes affai-» 
rcs domelliques , où je 
vous trouve encore plus 
à dire depuis le départ 
de mon frere. F.nfn , ni 
dans le travail ni dans 
le repos : ni- dans mes 
occup'tions , ni dans 
mon loilìr \ ni dans 
mes affaires domeftiques , 
ni dans celies du bar
rea u ; ni dans les parti- 
culieres , ni dans les pu- 
bliques , je ne puis plus 
me paffer de la re(Tour
ee & de l’agrément que 
je trouve dans les con
lei Is 3 & dans l’entretien 
d’un ami tei que vous»

dl7X/\ Lingua Francese 
ccions du barreau , que 
je continue afin de ine 
conferve! la confiderà 
rio n qui m’eft nocella ire 
pour foutenir la dignité 
où clles m’ont aidc à 
parvenir Je vous : egret
te aulii pour mes affai- 
res domelliques , dans 
les quellcs je vous trou 
ve eneo re plus à dire 
depuis le depart de 
frere. Enfiti , ni 
mon travail, ni 
mon repos ; ni dans mes 
occupations , ni 
mon loifir; ni dans 
affaires domelliques 3 
dans celies de ma p 
fellìon ; ni dans les par- 
ticulieres , ni dans les 
pabìiques , je ne faurois 
plus me paffer de la don- 
ceur de votre aimabie 
converfation & de vos 
confeils.
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te di quella di mio Fra
tello , vedo una grande 
alterazione del fuo af
fetto ed anche delia fina 
flima per voi . Ne fono 
tanto afflitto quanto la 
mia tenerezza per amen- 
due mi vi obbliga , e 
tanto (òrprefo quanto ef- 
ferlo fi può , non Capen
do da che porta venire 
un ri Centi mento sì fino- 
dato ; oppure , Ce non 
ne ha motivo , un 
gran

Dello Studio
vinta di quella di mio 
Fratello , ch’è una-gran
de alterazione ne’ (enti
memi e nelle difpofizio- 
ni eh’ egli aveva verfo 
di voi . Ne Cono tanto 
afflitto quanto la mia 
tenerezza verfo amendue 
lo domanda , e non con
cepito quello abbia po
tuto tanto inaCprire mio 
Fratello , e cagionare in 
erto sì gran cambiamento.oppure , 

motivo , un sì 
cambiamento nel 

fuo amore.
TV.7??;.//. Ben compren

devo di già quello onde 
voi flerto diffidavate pa
rimente , quando partifte 
di qui ; eh’ egli aveva 
qualche ombra contro di 
voi , e che il Cuo animo 
era tocco e preoccupato 
da qualche odialo Co- 
Cperto p®c vofira cagio
ne . Ma non mi parve , 
negli sforzi che ho fatti 
in più volte appretta di 
lui per guarirlo , non 
foto prima che folle di
chiarato Pretore d’Alìa , 
ma anche con moltax ra , 
maggior forza di poi ; 
non mi parve 3 dico ,

Num. ij. Avevo ben 
ortervato , e voi ancora 
ve n’ eravate accorto pri
ma di partire , eh’ egli era 
(iato prevenuto contro 
di voi, e che l’animo 
fuo era (lato riempiuto 
di fofpetti molefti . Al
lorché mi fono affatica
to di guarirnelo , e pri
ma che foffe nominato 
Governator d’Alìa , c fpe- 
cialmente dopo , non mi 
parve tanto inafprito , 
quanto voi me lo oppri
mete nella vofira letre- 

benchc per verità 
io non abbia potuto ot
tenere da erto tutto



Così 
arti- 
cori-

*35 
voluto •

che 
in alcuna 
Perchè voi Capete 
meno eh? io , 
Fratello è in fefteiìo il 
miglior uomo del mon
do, e te facilmente fi 
mette in difeordia , final
mente fi riconcilia . La 
difavventura ha fatto che 
non vi fiate veduti , e 
quella è fiata la caufa 
che gli artificj di qual
che animo malvagio han
no prevajuto a quanto, 
doveva alla corrifponden- 
za, alla parentela, ed 
all’antica amicizia eh’ è 
fra voi .

1 iiij

Num. Hi- Quello che 
mi consolava era il cre
dere ch'egli vi avefie a 
vedere in Dirrachio , o 
in altra parte ne’ vofiri 
alloggi , e mi promette
vo , o piuttofio non du
bitavo che il vedervi in- 
fieme non bafiafte per 
aggiuflare il tutto , an- 

prima che entrafie 
diteuffione .

non 
che mio

della Lingua Francese . 
ch’egli Coffe tanto alte- quello averei 
rato , quanto fi dà a ve
dere colla fua Lettera ; 
benché non guadagnarli 
Copra di efio tutto quello 
io volevo .

Num. iij. Me ne confo- 
lavo Culla Cperanza certa 
eh’ egli vi avelte a rag 
giugnere a Dirrachio, o 
in altra parte ne’ vofìri 
alloggi ; e ciò Coglien
do , mi lufingavo , e non 
ne avevo alcun dubbio , 
che tutto Coffe per ag- 
giufiarfi fra voi, in Colo 
vedervi inficine ; e con 
più forte ragione in par
larvi, e Carefie venuti del 
tutto in chiaro . Perchè 
non è neesfiario che io 
vi dica quello che già 
Capete coni’io, quanto 
egli fia trattabile e dol
ce , e fino a qual fegno 
giunga la fua faciliti!, 
egualmente a metter fi in 
difeordia , ed a riconci
lia rfi . Il mal è che non 
vi liete veduti . 
quanto gli è fiato 
ficiofament® fpirato 
tro di voi , ha prevalu
to nell’ animo l’uo Co
pra quanto doveva alla
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Num. iv. Sapere a chi 
afcriverne l’ errore, è 
cofa che mi è piu facile 
indovinarlo , che dirlo a 
voi . Temerei di non ri- 
fparmiare i voftri Con
giunti , difendendo i 
miei . Son perfuafo , che 
fe non è (tato contribui
to ad inaiprirlo nella fui 
Famiglia , non è fiato 
per lo meno fatta alcu
na fatica à placarlo , co
me fi avrebbe potuto . 
Ma vi (piegherò meglio 9 
quando ci rivedremo , 
di dove viene tutto il 
male, che più fi Rende 
di quello fembra .

136 Bello Studio
volita corri (pendenza , 
alla voftra parentela , e 
alla voftra antica amicizia.

Num.iv. Sapere a chi 
aferiverna 1’ errore, è 
cofa che mi è più faci
le da penfare che da fcri- 
vere ; perchè temo non 
rifpanniare a baftanza i 
voftri congiunti , volen
do difendere i miei. Per
chè fon perfuafo che fe 
non è fiato contribuito 
nella fu a Famiglia ad 
inagrirlo, per lo meno 
vi fi avrebbe potuto fa
cilmente placarlo • Ma 
vi (piegherò con mag
gior comodo , quando ci 
rivedremo , tutta la ma
lignità di queft’ affare, 
che più fi avanza di 
quello fembra .

Num. v. Non io , Io 
replico, che cofa polla 
averlo obbligato a feri- 
vervi , come ha fatto , 
di Teflalonica , ed a par
lar qui a’ voftri Amici , 
e per iftrada , della ma- 

• niera che voi credete .
Tutta la fperanza che 
mi refta di edere libera 
to da quello difgvtflo non 
è fondata che fopra la

Ntim. v. Non concepì- 
feo quello abbia potuto 
muovere mio Fratello a 
feri vervi di Teflalonica » 
come ha fatto , ed a par. 
lar qui a* voftri Amici , 
e per iftrada , della ma
niera che vi è fiata rife
rita. Sia come fi voglia, 
io non ifpero di edere 
liberato da quefto difpi - 
cere, che dalla con(ì7
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nella vo- 

. Se confi
le Pedone 

fono

bella Lingua Francese .
•voftra fola umanità . Se 
c-onfiderate che le Per 
fone migliori fono fio- 
venie le più facili ad 
irritarli , come a pia 
Carli ; e che quella leg- 
gierezza , per non dire 
delicatezza di fentimen- 
ti , non viene il più delle 
volte che da una troppo 
gran bontà di naturale , 
c , quello che fi dee di 
re prima d’ ogni cofa , 
che noi abbiamo a fop- 
portare vicendevolmente 
le debolezze , i difetti, 
ed anche gli oltraggi gli 
uni degli altri ; tuttociò 
fi calmerà facilmente per 
quanto fpcro , e ve ne 
prego . Perchè amando
vi unicamente come io 
faccio , nulla debbo In
ficiare per far in modo 
che rutti coloro che mi 
appartengono, vi amino 
e fieno amati da voi .

Nu/n vi. Nulla era 
men neceflario che la 
parte di volita lettera, 
nella quale voi riferite 
tutti gl’impieghi , che 
avete potuto avere, o 
in Roma , o nelle Pro
vincie lotto il mio Con-

denza che ho 
Ara umanità . 
derate che 1 
migliori fono fovente 
quelle che più facilmen
te fi adirano , e pari
mente rinunziano all’ira , 
e che quella leggerezza, 
o per dir così , quella 
flellibilità di fentimenti 
è per 1’ ordinario un 
contraffegno di buon na
turale , e fpecialmente 
fe fate riflclfione, che 
fra gli Amici debbonlì 
perdonare non foto le 
debolezze ed i difetti p 
ma anche i torti reci
prochi ; fpero che tutto 
facilmente fi metterà in 
calma, ed io ve lo chie
do in grazia . Perchè a- 
mandovi quanto io fac
cio , non è indifferente 
per me che tutti i miei 
Congiunti vi amino , e 
fiano da voi amati .

Niim. vi. Nulla era 
men uccellano che la 
parte di voftra lettera, 
nella quale fate una di-- 
numerazione di tutti gl' 
impieghi , che avete po
tuto avere , o nelle Pro
vincie 3 o in Roma, nel
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folate e in altri tempi . 
Conofco del tutto il can
dore e la grandezza dell’ 
anima vofìra , e non ho 
mai pretefo che folie al
tra differenza fra voi e 
me , che quella della di- 
verfa elezione di vita , 
in quanto che qualche 
Torta d’ ambizione mi 
ha (pinco a ricercare gli 
onori , dove che altri 
motivi non biafimevoli 
in conto alcuno vi han 
no tatto prendere il par
tito di un ozio onello . 
IWa quanto alla vera glo
ria , eh’ è quella della 
probità , dell’ applicazio- 
ne , e della regolarità, 
non vi preferisco nè me 
nè uomo al mondo : e 
per quello che mi rif- 
guarda in particolare , 
dopo mio fratello e la 
mia Famiglia , fono per- 
luafo che alcuno tanto 
non mi ama quanto voi 
mi amate . Ho veduto 
d’una maniera da non 
poterne dubitare i vo 
ftri con:erti e le voflre 
afflizioni nelle doverle 
occalioni di mia vita ; 
ed ho tentila con egual 

/

tempo del mio Consola
to , e in altri tempi . 
Conofco la nobiltà e la 
fincericà del volito cuo
re . Ho fempre creduto, 
non effer altra differenza 
fra voi e me che quella 
della diverfa elezione di 
vita ; in quanto che 
qualche fona d’ambizio
ne mi ha Spinto a ricer
care gli onori , dove che 
altri motivi non biafi
mevoli in conto alcuno 
vi hanno fatto prendere 
il partito di un ozio o- 
neffo . Ma quanto alla 
vera gloria che viene 
dalla probità , dall’ esat
tezza , della regolarità 
nel tratto non iltimo fu- 
periore a voi nè me , 
nè uomo al mondo ; e 
quanto a quello in par
ticolare mi riguarda , do
po mio fratello e la mia 
Famiglia , fono perfuafo 
che alcuno tanto non 
mi ama quanto voi mi 
amate . Ho veduto d’una 
maniera da non poterne 
dubitare, e la volita 
gioja e la volita inquie
tudine nelle differenti fì- 
tuazioni, nelle quali mi
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tea ritrovato . Quando 
ho avuto qualche fuc- 
ceffo , la volila gioja ha 
accresciuta la mia ; e 
quando fono fiato efpo- 
fio a qualche pericolo , 
la parte che vi avete 
prefa mi ha riaflìcurato 
e mi ha confolato .

Num. vij. Anche adef- 
fo che liete lontano, 
fento quanto averei bi- 

non folo de’vo- 
figlj , nel che al- 

può tenere ler 
ma ancora 

e della 
conver-

e

Num. vii. Nel tempo 
fi eli o in cui vi parlo , 
non folo i voli ri confi
ggi , nel che fiere impa
reggiabile ; ma la voftra 
convenzione ordinaria , 
la di cui dolcezza mi è 
tanto fenfibile , mi c in 
efiremo neceffaria . Non 
vi de fiderò folo per gli 
affari pubblici, che non 
mi c permeilo trafeurare 
come gli altri ; ma an
cora per le mie funzio
ni del Foro , che io con
tinuo a fine di confer
va! mi la confiderazione 
che mi è neceffaria per 
foltenere la dignità, alla 
quale mi hanno ajutato 
a giugnere . Vi deiidero 
ancora per li mie* aliaci 
donzellici , ne’ quali ri
trovo ancora più a dirvi 
dopo la partenza di mio 
Fratello. In line 3 nè

DELLA LtNGUA FRANCESE . 
foddisfazione la parte che 
avete prefa ne’ miei van
taggi , e ne’miei perigli.

fogno , 
fi ri con
cuno non 
voftre veci , 
della dolcezza 
grazia di voftra 
fazione . Vi defiJero 
per gli affari pubblici 
che non mi è permeilo 
trafeurar come gli altri ; 
c per le mie funzioni 
del Foro , che io conti
nuo a fine di confervai
mi la confidarazJione che 
mi è neceffaria per fo- 
flenere la dignità alla 
quale mi hanno innalza
to ; e per i miei affari 
domeftici , ne’ quali io 
ritrovo ancora più a dir
vi dopo la partenza di 
mio Fratello . In fine , 
nè nella fatica, nè
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nella nìia fatica 5 nè nel 
mio ripolo ; nè nelle 
mie occupazioni , nè nel 
mio ozio ; nè ne’ miei 
affari dòmeftici , nè in 
quelli di mia proferii o- 
ne ; nè ne’ particolari , 
nè ne’ pubblici , non 
poffò più vivere fenza 
la dolcezza di voùra a 
inabile con ver fazione 3 
fenza i volivi configlj .

ripofo ; nè nelle mie 
occupazioni , nè'nel mio 
ozio ; nè ne' miei affari 
domcfi.ici , nè in quelli 
dei Foro ; nè ne’ parti
colari nè ne’ pubblici, 
non poffo più vivere 
fenza il rimedio c la 
grazia che io ritrovo ne’ 
confjglj e nella conver- 
fazione di un Amico 
qual liete voi.

Lcttcrei xviii. di Cicerone ad Attico •
Lib. I.

CICERO ATTICO SAL.
Nihil mibi nunc feito tam de effe 9 quàm bo

mbi cm cum quo cum omnia 9 qua me cura a li qua 
affìciunt 5 una communicem : qui me amet , qui /a- 
piar 5 qui cum ego colloquor 5 nibil fngam , nibil 
diffnnulem ? nihzl obtegam . Abejl e nini fra ter

&, amantiffmus . Metellus non- homo , 
fed littus , atque acr & folìtudo mera . Tu au- 
tem , qui fepiffime curam & angorem animi me: 
fermane & confilo ’evafli tuo ; qui mibi & in 
publica re focius y & in privatis omnibus confcius , 
& omnium meorum fcrmonum & confUorum parti- 
ceps effe foles ubinarn es ? Ita (uni ab omnibus 
dffitutus , u.t tantum requie tis h ab e am qua nt uni
cum ultore & /Aiolà , & 'mellito Cicerone confu- 
mitur . Nam Hia ambii io fa noftrs, fùco/aque atni- 
citia , funt in quodam /plendore joronfi ; fruflunk 
domeflicum non babent . Itaque , cum bene comple
ta domus e/i tempore .matutino cum ad forum
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TRADUZIONE
Della Lettera xviij. del 

Sig. Abate Mongault.
Llum. L Comptez que 

rien ne me manque tane 
à prefent qu’une per fon- 
ne sùre à qui je puilTe 
m’ouvrir fur tolte ce qui 
me fai c de la peine, qui 
aie de l’amitic pour moi 
& de la prudence , aree 
qui j’ofe m’entretenir 
fans contraente , 
diflìmulation , & fans 
réferve. Car je n’ai plus 
mon frere , qui eli dii 
meilleur carattere du 
monde, qui m’aime si 
tendremenc , oc à qui je 
pouvois m’ouvrir de ines

della Lingua Francese 141
fiipdti gregibus ami cor um defeendimus , reperire ex 
magna turba neminem pojfumus, quocum aut joca* 
ri libere ? aut fufpirare famil iariter pojfumus»

Qua re te expettamus , te defideramus , te jam 
etiam arcejjtmus . Multa en'rn funt , qua: me foli- 
citane , angunrque , qua: mibi vidcor ■> atircs naclus 
mas , unius ambulationis fermane cxbattrire pofe . 
Ac domefiicarum quidem folicitudinum aculeos om- 
ncs & fcriLpuìos occultabo : ncque ego buie epi(lo- 
Ite atque ignoto tabella rio comm iti a m . Atqde bì 
( nolo enim te p ermo veri ) non funt p ermo le fi i 
fed tamen infident , & urgenr , & nuìlius amantis 
confilo aut formone requiefc un t.

Il

rU
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TRADUZIONE
Della Lettera xviij. del 

Sig. di San-Re al.
i\um. j. Sachez que 

rien ne me manque tane 
à Pheure qu’il eit , que 
quelqu’un à qui je puiffe 
communiquer touc ce 
qui me fait de la pei- 
ne , qui aie de Pamiuc 
pour moi & de la fa- 
gefle , avee qui j’ofe par
ler fans rien feindre, 
diflìmuler , ni cacher. 
Car mon frere , à qui 
je pouvois m’ouvrir de 
mes plus fecrctces pen- 
fces avec autant de fa
rete qu’aux bois & aux 
l’ochers 3 qui m’aime
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plus fccrettes penfées , 
av?c autant de sureté 
qu’aux rochers & aux 
campagnes les plus de
ferì es: 
prefent yous dorat 1 
tretien cz ' 
ont adouci
mes
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tendrémen* 9 & qui eft 
la (implicite mé»ve , n’eft 
plus ici , cornee vous 
favez. Où ètes vous, 
vous qui avez fouhgé fenes: Où ètcs vous à 
tant de fois mes foucis prefent yous dorat l’en- 
& mes peit es par vos tretien & les confeils 
difcours & par vos con- ont adouci tant de fois 
feils.? qui me fecondez mes peines & mes cha- 
dans les affai res publi- grins, qui me feconJez 
ques & à qui je ne ca
che pas les plus parti- 
culieres : enfin fans la 
participation de qui je 
ne fauiois ni rien faire, 
ni rien dire ?

dans les affaires publi- 
ques , & à qui je ne 
cache pas'les plus par- 
ticulieres , que je con
fu Ite égalf-ment fur ce 
que je dois faire , & fur 
ce que je dois dire ?

Nurn. ii Je fuis fi dé- 
pourvù de co ut e focié- 
té, que je ne me trou- 
ve en repos & a mon 
nife qu’ayec ma femme , 
ma Alle & mon petit 
Ciceron. Ces amitiés ex- 
terieures , que l’interét 
& Tambition conciliente 
ne font bonnes que pour 
paroitre en public avcc 
honneur, & ne font 
d’aucun ufage dans le 
particulier. Cela eft fi 
vrai , que, quoique ma 
maifon foit remplie tous 
les matins d’une foule 
de prétendus amis 9 qui

Num.ii. Je fuis fi dé- 
pourvù de toute focié- 
té , que je n’ai plus de 
bon que le tems que je 
pafl'e avec ma femme , 
ma fille, & mon petit 
Ciceron. Car ces ami
tiés importantes & faf- 
tueufcs que vous favez , 
ne fcnt bonnes que pour 
paroitre au public : elles 
ne font d’aucun ufage 
famìlicr. Cela eft fi vrai 5 
que ma maifon eft piei
ne de gens tous les ma
tins quand je vais à la 
place , & je fuis efeor- 
té d’ une foule de pré-

1
iO



ou me blefient , 
me femble qu’une 
promenade

Num. iìj. Jugez fi je 
vous atrens, fi ie vous 
fouhaite , & fi je vous 
preffe de venir. J’ai mil
le chofes qui m’inquiet- 
tent , 
dont il 
feule promenade avec 
vous me fera raifon. Je 
ne faurois ous écrire 
plufieurs petits chagrins 
domelì ques, quejen’o 
ferois confier au papier, 
ni à ce porteur que je 
ne connois point. N’en 
fojtz pourtant pas en 
peinè: ils ne font pas 
fort confiderables ; mais 
ils touchent de pres , 
ils ne donnent aucun re- 
làche , & je n’ai perfon- 
ne qui m’aime de qui les 
confeils, ou feulement 
l’entretien puiffe les in- 
tcrrompre.

detta Lingua Francese . 
tendus amis , fans trou 
ver un feul homme dans 
tont ce nombre, avec 
qui je puiffe , ou rire en 
liberto , ou foupircr fans 
contraiate.

■
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m’accompagnent lorfque 
je vais à la place ; dans 
un fi grand nombre il 
ne s’en trouve pas un 
feul avec qui je puiffe , 
ou rire avec liberto , ou 
gcmir fans contrainte.

Num. iij. Jugez dono 
par là fi je ne dois pas 
attendre, fouhaiter , & 
prefler vótre retour J’ai 
mille chofes qui m’in- 
quiettent & me chagri- 
nent , donc une feule 
promenade avec vous 
me ibulagera. Je ne vous 
parlerai point ici de pl.u- 
fieurs petits chagrins do- 
melìiques : je n’ofe les 
confier au papier , ni au 
porteur de cette lettre 
que je ne connois point. 
N’en fo'ez pourtant pas 
en peine : ils ne font 
pas contiderable» : mais 
ils ne laifient pas de 
fa ire imprcffion, parce 
qu’ils reviennent fou- 
vent, & que je n’ai 
perforine qui m’aime vé- 
ritablement, dont les 
confeils ou l’entretiens 
puiffent les diffiper*
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Della Lettera tradotta 
dal Signor dì S. Reai.

Nuin.j. Voi Capete che 
nulla al prelente tanto 
mi manca , quanto alcu
no cui pofTa comunica
re quanto mi affligge, 
che abbia verfo di me 
dell’ amore , e poffeda che abbia 
della faviezza, con cui 
io ofi parlare fenza fin
gere , lenza diffimulare, 
fenza nascondere cola al
cuna . Perchè mio Fra
tello, cui potevo mani
fella re i miei più fegre- 
ti penfieri con tanta fi- 
curezza con quanta fi 
può manifeflarli a’ bofehi 
e alle rupi, che tenera
mente mi ama ed è la 
fìefl’a lèmplicitàj non 
più qui , come fapete . 
Dove liete voi , voi che 
tante volte mi avete Tol
lerato dalle mie cure e 
dalle mie afflizioni co’ 
volìri difeorfi , e co’ vo- 
flri con lìgij ? Voi che mi 
fecondate ne’pubblici af
fari , ed a cui non na- 

feon-

TRADUZIONE 
italiana

Della Lettera tradotta dal 
Sig. Abate Mongault.

Nudi, j., Credete che 
al preferite nulla tanto 
mi manca , quanto una 
perlòna ficura alla quale 
io polla manifeiìarmi Co
pra quanto mi affligge, 

dell’ amore 
per me, e fia dotata «li 
prudenza , colla quale 
io ofi difeorrere fenza 
violenza , fenza diflìmu- 
lazione , e fenza riferva . 
Perchè non ho più mio 
Fratello , eh’ è del mi
glior carattere che ritro
var fi polla , che mi ama 
con tanta tenerezza , od 
a cui potevo efprimere 
tutti i miei più fegreti 

è penfieri , con tanta ficu- 
rezza , che fe avelli par
lato alle rupi ed alle 
campagne più diferce. 
Dove liete voi ora , voi 
la di cui converfazione 
e i di cui configlj han
no tante volte mitigate 
le mie afflizioni e i miei 
difgulii , che mi fecon

date
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Num.iij. Giudicate Ce

non 
dire

vado alla piazza; in 
Si gran numero 
ne ritrova pur 
cui io pofla , • 
con libertà , o

!

e fo- 
folla 

lenza 
fol uomo 

numero 
o ri- 
o fo- 

vio-

della Lingua Francese . 
fcondo i più privati : in 
fomma voi fenza la di 
cui partecipazione 
fo fare , non fo 
cofa alcuna ?

Num.iì. Sono sì fprov- 
veduto d’ ogni compa
gnia ; che non ho altro 
•di buono che il tempo 
che io palio con mia Mo
glie 5 con mia Figliuo
la, e col mio piccolo 
Cicerone . Perchè le a- 
micizie importanti e fa
ttole che voi fapete, 
non fono buone che per 
far comparfa in pubbli
co : elleno non fono di 
alcun ufo familiare. Per
che è vero che la mia 
cafa è piena di gente 
ogni mattina quando io 
vado alla piazza , 
no fcortato da una 
di pretelì amici , 
ritrovare un 
in tutto quel 
con (*ui io pofla , 
dere con libertà , 
fpirare fenza farmi 
lenza .

< ■

< >.

1
;

;

date, ne’ pubblici affari , 
e cui non nafeondo i 
più privati , che conflit
to egualmente (opraquel
lo che debbo fare , e Co
pra quello che debbo 
dire ?

Nr.m. ii* Sono tanto 
fprovveduto d’ogni com
pagnia ; che non mi ri
trovo in ripofo , e con 
foddisfazione fe non con 
mia Moglie , con mia 
Figliuola , e col mio pìc
colo Cicerone . Le ami
cizie efleriori che l’in- 
tereffe e 1’ ambizione 
conciliano , non fono 
buone che per compa
rire in pubblico con o- 
nore , e non fono d’al- 
cun ufo in privato » 
Quello c tanto vero, 
che quantunque la mia 
Cafa fia ripiena ogni 
mattina di una -folla di 
prete fi amici ? che mi 
accompagnano quando io 

un 
non fe

uno con 
o ridere 
piangere 

fenza farmi violenza .
Num. iij. Giudicate 

K/’
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Non

ho alcuno che mi di fare impretàone , 
i confìglj del qua- 

la fola converfa- 
pofla interrom-
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vi attendo , fe vi delu
derò , e fe vi (limolo a 
venite. Ho mille cofe 
che m’ inquietano, o 
mi oft«. ndono , delle qua
li parmi che una 
palleggiata con voi

fcrivervi molte afflizio- 
nette domeniche, 
non ofo confidare alla 
carta , nè a quello por
tatore che non conofco. 
Non ne Hate però in 
pena , non fono molto 
confiderabili; ma mi Han
no a cuore, non mi la
nciano alcun ripofo , e 
non 
ami, 
le , o 
zione 
perle .

Dello Studio 
dunque da quello , fc 
non debbo attendere, 
deliderare , e Annoiare, 
il volito ritorno . Ho 
mille cote che m’ in

che una fola quietano c mi affliggo- 
con voi mi no, dalle quali una fo

lata ragione. Non poffo la palleggiata con voi 
■ mi folleverà . Non vi 

che parlerò qui di molte af- 
flizioncelle domefliche : 
Non ofo confidarle alla 
carta, nè al portatore 
di quella lettera, che 
non è da me conofciuto.
Non nè fiate però in pe
na : non fono con Ado
rabili ; ma non lafciano 

per
chè fovente ritornano ; 
e non ho alcuno che mi 
ami con verità , i di cui 
configlj , o converfazio- 
ne pollano dilfiparle.

Non è potàbile il non offervarc in quelle 
Lettere di Cicerone una maniera facile, femplice,| 
naturale , che è il carattere proprio dello itile ac
concio alle Pillole, e nello lleffo tempo una fi
nezza ed una delicatezza di efpretàone che vi 
fparge inimitabili grazie . Nulla vi è di allettato ; 
ma vi viene dalla forgente : vi fi feopre facilmen
te che Cicerone fcriyeva come parlava, cioè fenz1
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arte , fenza Audio , e lenza voler far pompa d’in
gegno . Per quella ragione le lue lettere fono tem
pre flare molto più in iftima di quelle di Plinio 
che per l’ordinario fono troppo fiorite e troppo 
•elaborate, e fernbrano men belle alle Perfone ben 
intelligenti , perche fon t oppo belle .

Vedefi parimente in quelle Lettere di Cice
rone di qual deprezza e di qual circofpezione ab- 
biafi duopo per conciliar gli an:mi, e per preve
nire le conlegucnze moiette delle contefe e delle 
dittenfioni , che tono quali inevitabili1 nelle Fami
glie , e di qual pregio fia un vero amico , nel di 
cui feno fi polla depofitare con Scurezza tutte le 
proprie afflizioni , e tutte le proprie inquietudini.

Ma quello non è quello di che ora fi tratta. 
Non debbo qui efam nare le non quanto ha rela- 
zion colla maniera di tradurre: Farmi esercizio 
molto utile il far così di quando in quando che 
i Giovani mettano in paragone due traduzioni di 
uno fletto luogo , e il farne ofiervare da etti le 
differenze in bene e in male , e fpecialmente do
po eh’ èglino pure lo hanno tradotto . Con que
llo fi giugne meglio a difeernere e le bellezze ed 
i difetti ; ed eglino imparano quello che fi dee 
feguire, ed evitare per riufeire nella Traduzione .

Lafcio decidere al Lettore quale delle due 
Traduzioni che qui gli prefento debba e Aere pre
ferita , e non credo eh’ egli averi gran difficoltà 
nel determinarli .'11 mio giudizio in quella caufa 
mi parrebbe fofpetto a me Hello, e temerei qual
che forprefa dalla parte dell’ amor proprio e della 
prevenzione . 11 Signor Mongault effondo flato per 
1’ addietro mio Difcepolo in Rettorica , nella qua
le mi fovviene ancora che fino da quel tempo fi 
diflingueva per un gufto particolare , e con uno

K ij
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fìudio cfatto della Lingua Francete . Senza entrare 
in un efanie feguito di quelle due Traduzioni , 
mi contenterò di propor qui alcune rifleflìoni ed 
alcuni dubbj , per formare il gallo dè’Giovani . 

Num. 1. 11 principio dal quale comincia la traduzione.
il Signor di S. Reai non e naturale, e non ha 
del tutto 1’ aria di una Lettera . Autant par vo- 
tre lettre 9 que par la copie que vous m'cnvoie^ 
de celle de mon frere , je vois 3 &c.

Je vois quii y a uno grande altcration dans 
les fentbnens & dans Ics difpofitions où mon frere 
ctoit à votre egard. Quello mi feinbra efpreflb di 
una maniera molto men dura e men difpiacevole 
che nella traduzione del Sig. di S. Reai. Je vois 
line grande alter ation dans fon amitié pour vous , 
& tutine dans fon efìime • Dico altrettanto di quel
lo che fegue : Ne Jacbant d'où pcut venir un ref- 
fentimcnt fi violcnt . M. Mor.gault ha mitigato il 
penderò : Je nè concois pas ce qui a pu fi fort ai- 
grir mon frere .

J'avois bien remarque . . . qvPon l'avoit pre
venir contro vous > & qu'on avoit rempli fon efprit 
de foup^ons faebeux. Quella Traduzione del Si
gnor Mongault è naturale ed elegante , ma pare 
non traduca tutte le bellezze del Latino . lllud a 
me jam ante intelligebatur , . . fubeffe nefeio quid 
opinionis incommod<e 5 fauciumque e jus animum 5 
& infediJJ'e quafdam odiofas fufpiciones •

Ef una gran delicatezza » in quelle parole : 
Subeffe nefeio quid opinionis incommoda . Tutte 
P efpreifioni tendono a mitigare ed a feufare la 
mala difpofizione di Quinto verte fuo Cognato . 
Non era quello un giudicio fiflb 5 o ingiuriofo, 
ma una prevenzione poco vantaggiofa, che non 
era per anche ben dichiarata 3 e non fi faceva pa-
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Num. g.ou plutòt je ne doutois 
ne fujfit pour raccomoder
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lele al di fuori: quello lignifica: Stibejfe nefcio 
quid opinionis incommodat . Ma come efprimer 
quello in Francefe ?

Sauciumque ejus animum : Quello presenta 
una bella idea : Il avoit l'efprit blcfl'é. Quello 
penfiero è ommetto dal Signor Mongault . Non fo 
le fia troppo fortemente efpreflb dal Signor di S.
Reai ; fon efprit etoit ulcere.

Cette lèderete , oh y pour parler ain fi , 
flexibìlité de fentìmens cfl ordinairement

cette 
1 une mar- 

quo de bon naturcl. Il Signor di S. Reai ha pollo 
moìeffe de fentìmens , che in Francefe non fa buon 
1 enfio ; benché corrifponda bene al Latino : effe 
hanc agilitatem , u* ita dicam , molliticmque na
tura plerumque bonitatis .

Entro amis on doit fe pardonner y non feule- 
meni les joiblcjfcs & Ics défauts y mais mème les 
torts rcciproques. Quell’ ultima parola è molto più 
giuda, che quella dell’altro Traduttore, & meme 
les outrages les uns des autres ; e traduce meglio 
il latino five injurias .

Je me promettois y 
point que cette cntrevue 
tGut. Non fo fe la noftra Lingua (offra che fi uni- 
fcano così due verbi con un reggimento che non 
conviene che ad uno di elfi ; perchè non fi può 
dire : Je me promettois que cette entrevue ne fif- 
fit : Dubito ancora che queda efpreffione , Ics 
me il le un s gens font ceux qui fe faebent le plus ai- 
fement , pott'a metterli in ufo anche nello ilile di 
Pillola . Ma dal Signor Mongault divenuto in que
llo mio 'Maedro, come in molte altre cofe , io 
debbo ricevere delle lezioni fopra quello appar
tiene alle dilicatezze della Lingua Francefe .
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LETTERA xviij.

Nel principio di quella Lettera è un luogo 
molto ofcuro , c meriterebbe una lunga Ditte rea
zione : ma io non petto flendermi granfatto , 
Abefl frater & amatitiflìmusy Metellus ,
non homo , fed littus , atque aer , & mera folitu- 
do . I due Traduttori hanno feguito la congettura 
di alcuni dotti * Interpetri , che correggono così 

o: Abeft Frater d^t> s'trza?©- , O amantif- 
fimus mei . Non homo , fed littus 5 atque aer, & 
folitudo mera . E 1’ uno e 1’ altro gli danno que
llo fenfo .• ]e tP ai plus mon fr ere qui e fi du meti
le u.r carattere du monde , qui nP aime fi tondre- 
ment , & a qui je pouvois nP ouvrir de mes plus 
Jecrettes penjées avec autant de farete qip aux ro- 
ebers & aux campaglies les plus défertes .

Dubito che quella correzione, benché abbia 
mallevadori sì buoni, non debba e fiere ammetta « 

xi. Quando fi tratta di cambiare il tetto di 
un Autore , bifogna ette r vi come collretto da una 
necefiìtà quali indifpenlabile , e da una Specie di 
evidenza : il che non mi lernbra qui ritrovarli .

2. Se per quelle parole: littus atque aer 
& folitudo mera , s’ intende il profondo fegreto , 
onde il Fratello di Cicerone era capace , che fa qui 
aer ? Si può dire che fi confidi il proprio fé- 
gréto ad un Uomo come alP aria ? I due Tradut
tori perciò hanno ometta quella parola .

3. Cicerone non cercava che un Uomo di un 
profondo fegreto , cui potette confidare con ficu- 
rezza i fuoi più legreti penfieri ? Non aveva egli 
bifogno , com’egli fletto lo dice, di una pedona , 
la convedazioi.e ed i configli della quale potette
ro mitigare le fue afflizioni ed i fuoi difgulli ?
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4. Quefta efpreffione , non homo , porta ella 

naturalmente l’idea di una lode, e di una quali
tà vanntaggiofa ? I due Traduttori 1’ hanno ben 
conofciuta , e 1’ hanno cacciuta .

5. Quello che fogne : Tic a ut un , qui , 
v.binam es ? Sembra fupporre che prima abbiali 
parlato di molte Perfone . Mio Fratello è lontano 
Metello non c buono per me . Ma voi mio caro 
amico , dove fiere ?

6. Parmi in fine che il tetto , fenza cambiar
vi cofa alcuna , faccia un belliffimo fenfo . Cice
rone prima aveva detto , che non aveva alcuno , 
con cui potette familiarmente difeorrere , e mani- 
feflare le fue afflizioni, per riceverne qualche con- 
lolazione . Perchè , foggiugne , mio Fratello che 
tanto teneramente mi ama , non è qui • Quanto 
a Metello , non è Uomo ordinario , la di cui con- 
verfazione mi pofla efl'cre di qualche ajuto ; la 
fu a Compagnia è per me come la più orrida fo- 
litudine , nella quale non fi vedono che il cielo 
e le rupi . Ma voi , mio caro Amico , la di cut 
converfazione - i di cui configli hanno mitigato 
tante volte le mie afflizioni e i mici difgufli do
ve ora fiete ? Metcllus , non homo , feci Itttus, at* 
que aer, & foliticelo mera . Tic aùtein .... ubi* 
nam es ?

Sono però molto lontano dal condannare af- 
folutamente 1’ altro fenfo , che può eflèr fondato 
fopra buone ragioni . Mi contento di proporre il 
mio , per cui ho anche buoni mallevadori . Ho 
creduto dover inferire di quando in quando nelle 
mie riflelfioni quella forra di critiche , per erudi
re 1’ intelletto de’ Giovani .

Ita finn ab omnibus defiit ictus , ut tantum re- 
quietis babeam quantum cum tenore > & fittola >

K iiij
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& mellito Cicerone confumi tur . Quelle due ultime 
parole filiola , mellito Cicerone , fanno tutta la 
bellezza di quello luogo , perchè efprimono il lin
guaggi0 naturale di un Padre pieno di tenerezza 
verfo Figliuoli in tutto degni d’ eflere amati . Non 
è potàbile , per quello io credo , il tradurre que
lle parole nella nollra Lingua : Ed i due Tradut
tori vi hanno egualmente rinunziato .

Nam il la ambir iof<e noftrcc fticofcffque amici- 
lice flint in quodam fplendore f orenfi , fruèlum do- 
meficum non babent. Quello p enfi ero è belliffimo 
perchè è fondato nel vero • Il Signor Mongault 
lo ha così tradotto : Ces amitìés cxtiricures 9 que 
/’ interèt & C ambir ion concilient 9 ne_feait bonnes 
que pour paroìtre en public avec bonneur 9 & ne 
font d* aucun ufage dans le particulier • I due 
epiteti che Cicerone dà alle amicizie del Mondo , 
ambitiofcC , c> fucofcC 9 non fembrano tradotte qui 
con molta efattezza . Ambitiofce amicitia , non fo
no amicizie , que l* interèt & P ambition conci- 
lient, ma amicizie di pompa , di fplendore , di 
apparato , e come lo dice il Signore di S. Heal , 
amicizie importante^ & faflueufes . llfucofco ligni
fica anche qualche cola di p’ù eh’ extcrieuris , e 
inoltra delle falfe amicizie, le quali non hanno • 
che un vano citeriore .

I I.

Prove della Divinità , tratte dal fecondo Libro di 
Cicerone Copra la natura degli Dei .

n. 15. Quarcam caufam ( affert Cleantbes,) 
eamque vcl maximam 9 cequabilitatem motus con- 
'Vcrfionem catli , folis , lance , fiderumque cmnitini 
diflinfìioncm9 rvarietatcm9 pulcritudinem 9 ordinem : 
quarum rerum afpetlus ipfe fatis indicar et : non cf-
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/? eafor tutta . Ut fi quis in dotnum alìquam , aut 
zn gyvnnafitim , aut in forum uenerit \ cum videat 
rcrum rationem , modum * difciplinam , non pofiit 
ea fine caufa fieri , judicare fed effe aliquem in- 
te ligat qui prcefit , & cui parea tur : multo magis 
zn tantis motionibus 9 tantifque vicijjìtudinibus, 
tam multaruin rerum atque tantarum ordinibus , 
in quibus nibil unquam immenfa & infinita vetu* 
[ as mentita fit 9 flatuat neceffe efi, ab aliqua men- 
te tantos natura motus gubcrnari .
o 12‘ r^‘ ka quatriéme preuve * de Cléanthe , 
c la plus forre de besucoup , c’ eft le mouve- 1 
nient regie du ciel , & la diftinftion , la varieté 5 ' 
la beauté , l’arrangement du foleil , de talune, de 
tous les aftres . 11 n’y a qu’ à les voir , pour 
jnger que ce ne font pas < 1
Comme quand on entre dans une maifon, dans 
un college , <_  ’
1 éxaóle difcipline & la fage economie qui s’ y 
lemarquenc , font bien comprendre qu’ il y a lì 
quelqu un pour commander & poùr gouverner :

i volt 
une

; un tems infini 
un feul inflant , c’ eft une 
qu’ il y a quelque intelli-

La quarta prova di Cleante e la più 
‘ , e

1’ ordine

pour commander & poùr gouverner : 
de méme , & à plus forte raifon , quand on \ 
dans une fi prodigieufe quantité d’ aftres 
circulation réguliere , qui depuis 
ne s’ eft pas démentie 
néceffitc de convenir 
gence pour la regler ,

». 15. J 
forte di molto , è il moto regolato del cielo, 
la diftinzione , la varietà , la bellezza, L‘ ” 
del fole , della luna , di tutti gli aftri . Batta ve
derli , per non giudicare che non fono effetti del 
cafo ; Come quando entrali in una cafa , in un 
collegio , in un palazzo di Cittì , Cubito 1’ efatta 
difciplina e la Cavia economia che vi fi oflervano
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fanno bene comprendere che vi è alcuno per co
mandare e per reggere : così è con più forte ra
gione , quando fi vede in una così prodigiofa 
quantità d’ aftri una circolazion regolata , che da 
tempo infinito non fi è alterata d’ un Colo filante 
è di necefiìtà il convenire che vi è qualche intel
ligenza per rego’arla .

n. 93. Hic ego non mircr effe quemquam , qui 
fibi perfuadèat , corpora quadam folida atque in
dividua vi & gravitate ferri , mnndumque offici 
ornatijfimuin & puleberrimum ex corum corporuin 
concurfione fortuita ? Hoc qui exiflimat feri potluf
fe 9 non ìntclligo cur non idem putet, fi innume
rabile s unius , & vigiliti fornice l iterar uni 9 vel 
aurea vel quale s libet, aliquo conijcianrur pojfe 
ex bis in terram excuffis annales Ennii y ut dein- 
ccps legi poflint offici ; quod nefeio an ne in un 9 
quìdem verfu pojfit tantum valere fortuna .

n, 93. lei ne dois je pas m’ étonner qu’ il y 
ait un homme qui ie perfuade , que de certains 
corps folides &-indivifibles (e mouvent eux-memes 
par leur poids naturel , & que de leur concours 
fortuit s’ eft fait un monde d’ une grande beante ? 
Quiconque croit cela poflìble , pourquoi ne croi- 
roit il pas que fi 1’ on jettoit à terre quantico de 
caraflères d’ or ? ou de qualche matiere que ce 
fùt 9 qui repréfentaffent les vingt & une lettres 9 
ils pourroient tomber arranges dans un tei ordre > 
qu’ils formeroient lilìblement les Annales d’ En- 
nius ? Je doute fi le hazard rencontreroit aflez 
jufte pour en faire un leu! vers .

w. 9^. Non debbo io qui maravigliarmi ef
fe rvi un Uomo , il quale lì perfuada , che certi 
corpi folidi ed indivifibili fi muovano da fe llefiì 
a cagion del lor pefo naturale , e del loro forcui-
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to concorfo fiati facto un mondo di gran bellez
za ? chiunque crede ciò e (Ter podi ile , perchè non 
crederà che fe fodero gettati a terra caratteri d’oro 
in quantità , o di qualunque altra materia , i qua
li rapprefentaflero le venti ed una lettera , pocef- 
fero cadere dilpofìi in tal ordine, che formzfiero 
leggibilmente gli Annali d’ Ennio ? lo dubito fe 
il calo nemmeno tanto guidamente incontrane per 
formarne un fol verte .

n. 94. Jfli autern quemadmoium affeverant 
ex corpufculis non colore non qualitate aliqtia 9 
quam Graci vocant, non fenfit praditis,
fed concurrentibus temere atTue cafu , mundum ef
fe pcrfeclum ? vel innumerabilcs potili: in omni 
panilo temporis alios nafei 9 alios interire ? Quoti 
fi mundum (Jficere potefl concurfus atomorum 9 cur 
porticum 9 cur tempi uni, cur domum , cur urbein 
non potefl 9 qua funi minus opero fa , & inulto qui- 
dem faciliora ? Certe ita temere de mando effluì, 
tinnì 9 ut inibi quidem numquam biinc adinirabi- 
lem cali ornatum 9 qui locus cft proximus > fufpe- 
xijfe videantur .

n. 94. Mais ces gens là comment afsurent-ils 
que des et rpulcules , qui n’ont point de couleur 
point de qualitc , po nt de fens , qui ne font que 
voltiger tcrnérairement •& fortuitement , ont faic 
ce monde-ci : ou plutòt en font à tout moment 
d’innombrables , qui en remplacent d’ autres ? ’ 
Quoi, fi le concours des atomes peut faire un 
monde , ne pourroit il pas faire des chofes bien 
plus aifces , un portique , un tempie , ime maifon 
une ville? Je crois en verité que des gens qui 
parlent fi peti fenfément de ce monde , n’ ont 
januis onvert les yeux pour contempler ics ma- 
gnihcences cdlcilcs, don: je tratterai • dans un 
naomenc •
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h. 94. Ma coftoro come aflenfcono che cor- 

pufcoli 5 i quali non hanno nè colore 5 nè quali
tà 5 nè fentimento , non fanno altro che volteg
giare temerariamente , e fortuitamente abbiano 
fatto quello mondo, o piuttoilo ne facciano d’in
numerabili ad ogni momento , che entrino in luo
go d’ altri ? Come » fe il concordo degli atomi può 
fare un mondo , non potrebbe far cofe più facili ? 
una loggia , un tempio , una cafa , una città ? 
Credo per verità che perfone che parlano si po
co fenfatamente di quello mondo , non abbiano 
mai aperti gli occhi per contemplare le magnifi
cenze celefli, delle quali tratterò fra un momento.

n. 95. Preclare ergo Ariflotelcs : 55 Si effent 
inquit 9 qui fub terra Jemper babitaviffent, br

omata 
(ìgnis atque piiluris y inflrutlaque rebus iis om
nibus , quibus abundant ii qui beati putantur 9 
nec tamen exiffent unquam fupra terram ; acce- 
piffent autem faìna & auditione 9 effe quoddam 
numen , & vim Dcorum : de inde aliquo tempo
re y patefaflis terra faucibus, ex illis abditis 
fedibus evadere in bac loca qua nos incolimus 9 
atque exire potuiffent : cum repente terram 5 ó' 
maria coelumque vidiffent b nubium magnitudi- 

cognoviffent ; ajpextff 
fentque folem 5 ejufque tum magnitudinern pul- 
critudinemque , tum ctiam effeientiam cognovif
fent , quod is diem effeeret ? toto calo luce dif
fusa : cum autem terras nox opacaffet , tum ca- 
lum totum cerneret ajjris diflinHum & ornanrm 
lunaque luminum varietatem , tum crefcentis 
tum fenefeentis 5 corumque omnium ortus & oc
ra fu s , atque in omni a terni tate ratos immuta- 
bilejque curfus} bac cum viderent ? prof celo
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effe Dcos , & bete tanta, opera Dcorum 
bitrarentur • ,,

n. 95. Arifiote die tres-bien : ,, Suppofons 
des hommes , qui eufient toujours habité fous 
terre dans de beiles & grandes maifons, ornces 
de fculptures & de tableaux , fournies de tout 
ce qui abonde chez ceux que 1’ on croie heu- 
reux. Suppofons que fans cere jamais fortis de 
la y ils euflent pourtant entendu parler des 
Dieux : & que tout d’ un coup la terre venanc 
à s> ouvrir , ils quittaflent ìeur léjour tenebreux 
pour venir demeurer avec nous . Que penfe- 
roient ils , en découvrant la terre, les mers , 

33 le ciel ? En confidcrant 1’ étendue des nuées , 
33 la violence des vents ? En jettant les yeux fur 
3, le folcii : en obfervant la grandeur , fa beauté 
,, P efiulìcn de la lumiere qui éclaire tout ? Et 
,, quand la nuit auroit oblcurci la terre, que 
,3 dircient-ils en contemplane le ciel tout parfe- 
„ me d* aftres dift'erens < En remarquant les va- 
„ rietés furprcnantes de la lune , fon croiflant , 
,5 fon decours ? En obfervant entìn le lever & le 
,, coucher de tous ces aftres, & la reguleritc in- 
,, violablc de leurs mouvemens ? Pourroient-ils 
„ douter qu’ il n’ y eùt en efi'ec des Dieux , & 
,, que ce ne fùt la leur ouvrage ? „

9y. Arillotile dille beniflimo : Supponiamo 
degli Uomini che ferrpre avefiero abitato fotter- 
ra in Belle e grandi abitazioni, ornate di fcolture 
di quadri', e fornite di quanto abbonda nelle ca- 
fe di coloro che fono creduti felici : Supponiamo 
che fenz’ efl’ere mai di là ufcici , aveflero però 
udito parlare degli Dei, e a un tratto la terra ve
nendoli ad aprire, eglino lafcialfero.il lo r foggi or
no tenebrofo per venire a dimorare con noi : Che

lafcialfero.il
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prnferebbon eglino, in i (coprire la terra, i mari , 
il cielo? in confìderare 1’ eftcnfione delle nuvole, 
la violenza de’ venti ? in gittar gli occhi (opra il 
fole : enervando la fua grandezza , la fua bellez
za , 1’ efiuGone del fuo lume che il tutto rifehia- 
xa ? E quando la notte aveffe delirata la terra , 
che direbbono egl no contemplando il cielo tutto 
feminato di aflri diverfì ? ofTervando le varietà 
flupende della luna, il (uo crefcere, il fuo decre- 
feere ? oflervando in fine il levare e il tramontar 
di tutti gli aliti , e la regolarità inviolabile dei 
loro movimenti ? Pocrebbon egli dubitare che non 
vi fodero Dei , e che tutto ciò non foflè opera 
.loro ?

n. 96. Atqtte b<tc quidem ili e . Nos autem 
tenebras cogitemus tantas , quanta quondam erti- 
ptione- /Etn^orum ignium finii ima s regione^ obfcu- 
yavijfe dicuntur, ut per biduurn nemo hominem 

/ homo agnofccret : cuin autem tertio die fot illu- 
xifiet , rum ut revixiffe [ibi viderentur . Qund fi 
hoc iaem ex aternis tenebris contìnger et , ut fubi- 
to luccm afpicercmus : queenam fpecìes coèli vide- 

• yetur ? Sed affidili tate quotidiana , & confuet tedine 
cculorum , affilefeunt animi, ncque admirantur, 
ncque requirunt rationes earum rerum , quas fem- 
per vident : proinde quafi novìtas nos tnagis 
quarn magnitudo rcrum y debeat ad exquiretidas 
tanfi a $ eccitare .

w. 96. .Ainfi parie «A ri fio te . Figurons nous 
pareillement d- épaihes ténébres , femblables à 
celles dont le rront Etna , par 1’ irruption de fe-s 
llammes , couvrit tellement (es environs , que 1’ on 
fui deux jours , dit-on , fans pouvoir le cono!tre , 
& que le troificme vojant reparoitre le folcii , 
cn fe croioic reflufeitè . Si nous fortions d’ une
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cternelle naie, & qu’ il nous arrivàc de 
lumiere pc/ur la premiere Ibis r que Le ciel 
paroitroic beau ! 
fa ics à le voir , 
pés ? & ne 
principes de 
les y**ux

1 59 
voir la 

que le ciel nous 
Mais , parceque nous lommes 

nos efprics n’ en font plus fra- 
s’ embarad'ent point de rechercher les 

ce que nous avons toujours devant 
Cornine fi c’ écoic la nouveauté , plu- 

tòi que la grandeur des chofes , qui due excicer 
notre curiofìté .

n. 96. Così parla Arillotile : Figuriamoci Umil
mente delle denfe tenebre ? limili a quelle , on
de il Monte Etna , per 1’ irruzion delle fue fiam
me , coprì di tal maniera i luoghi circonvicini , 
che , per quello fi dice 5 fi (lette due giorni len
za poter conofcerfi, nel terzo vedendoli compa
rire di nuovo il fole , credevafi di edere rifufei- 
tato . Se noi ufeiffimo da una notte eterna 3 e 
ci fuccedefie di vedere la luce per la prima vol
ta , quanto ci fembrerebbe bello il cielo ! Ma per
chè noi damo avvezzi a vederlo , le nollre menci 
non ne ricevono grande impresone , c non s’im
barazzano a cercare i principi di quanto noi ab
biamo Tempre avanti gli occhi : Come fe la no
vità piuteofio che la grandezza delle cofe dovette 
eccitare la noflra curiosità .

n. 97. cnirn bunc hominem dixerit, qui 
cum tam certos coeli motus , tam rntos aftrorum 
ordine 9 jamque omnia inter fe conexa y & apici 
viterie y nego e in bis ullam ineffe rationem , caque 
cafu feri dicati qu<e quanto confi Ho gerantur y nul
lo confilo affequi pofumasi An cum ma chinai ione 
quadam moveri aliquid yidemus , ut fphecram ? ut 
horas y ut alia permulta : non dubitamus y quia il
la opera fiat rationis : cum autem impetum coeli 
admirabili cum cclcritatc moveri vertique videa.
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mus , conflati tijfime confidente™ vici/fitudines an* 
viver fan a s cum flemma falute & con fervanone re- 
rum omnium ; dubitamus 9 quin e a non folum ra- 
tìone fiant , fed edam eccellenti divinaque radono.

n. yy» Eli ce donc cere hoinme , que d’ at- 
tribuer , non à une caule intelligente mais au 
hazard , les mouvemens du ciel- fi certains, le 
cours des aftres fi régulier, toutes chofes fi bien 
liées enfemble , fi bien proportionnées ; & con- 
duites avec tant de raifon , que notte railon s’y 
perd elle meme? Quand nous voions des machines 
qui fc meuvent. artificicllement, une sfere» une 
horloge, & autres femblables, nous ne doucons 
pas que l’ cfprit n’ait eu part à ce trayail . Dou- 
terons-nous que le inondo foit dirige , je ne dis 
pas fimplement par une intelligence : mais par 
n’ne excellente par une divine intelligence , quand 
nous voions le ciel fe mouvoir avec une prodi- 
gieufe vitefie, & faire fuccéder annuellement 
Fune à l’autre les diverfes faifons, qui vivificai 
qui con Cervone tout ?

n E’ dunque efler uomo 1’ attribuire 
non ad una caufa intelligente, ma al cafo, i mo
vimenti del cielo tanto certi , il corfo degli aliti 
sì regolato, cofe tutte sì ben legate. inficine , sì 
ben proporzionate , e guidate con tanta ragione , 
che le nofira flefla ragione . vi fi perde ? Quando 
vediamo delle macchine che artificiofamente fi 
muovono , una sfera , un orinolo ; ed altre Cimili 
non dubitiamo che 1’ intelletto abbia avuta parte 
nel lavoro . Dubiteremo noi che il mondo fia di
retto , non dico femplicementc da una intelli
genza, ma .da una eccellente, da una divina in- 
tell gonza , quando vediamo il cielo muoverli con 
una prodigiofa celerità , e far fuccedere annual

mente
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mente 1’ una all’ altra le ftagioni , che vivificano ; 
che confervano il tutto ?

RIFLESSIONI.
Quando fi legge quella traduzione , eh’ è del 

Signor Abate d’ Olive c , fi crede leggere un ori
ginale . Tutto vi è fluido e' naturale . L’ energia 
e la bellezza del teflo Latino vi fono tradotte 
con una fedeltà , che nuli' ha di forzato , nulla 
di violento . Per lo meno così mi pare, c il timo
re di effere troppo proliffo , non mi permette lo 
eflendermi molto (opra quanto potrei ofiervarvi : 
non farò che alcune leggiere oflervazioni .

College . Farmi che quella parola nella nofira 
Lingua offerifeà un altra idea che quella di Ghnna- 
Jturn in latino , nel qual linguaggio non lignifica 
per L’ ordinario che un luogo di efercizio corporale.

'Hotel de Ville . Ben conofco che così è fiato ibid. 
tradotto Forum , per non avere altro termine che 
avelie relazione ai noftri ufi . Forum non può ligni
ficar qui un luogo , nel quale fi amminiftraffé la 
giuftizia ; un luogo nel quale fi tenevano le adu
nanze del Popolo , e nel quale per confeguenza 
fi oflervaile un cere - ordine ed una certa fubor- 
dinazione .

Pour command'er & polir gouverner • Quelle 
due parole lignificano quali lo Hello . Il latino di
ce più : effe aìiqùem intelligat , qui pr<efit, ó- cui 
parca tur . Che vi è alcuno che governa e che fi 
fa ubbidire : Perchè fi può comandare e non ef
fere ubbidito .

Dcpuìs un tems infini. Ho creduto, per con- 
fervare alla prova che qui adduco , tutta la fua 
bellezza , poter foftituire quella efpreflìoue a quel
la onde fi è fervilo il Traduttore, dtpuis un cttr-

L
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wté, tanto più che i termini Latini (ombrano la- 
telarmene la libertà, immenfa & infinita-vetufias.

Qui n'ont point de fens . Quella efpreflìone è 
ambigua. Ella può lignificare les fens > come la 
vifla , l’udito, ec. e ìe jugeynent • Noi la.ebbe 
flato più chiaro il .mettere : Qui n'ont point de 
fentimeni ?

Voltiger temerai™ ent , Non averei creduto che 
quella parola in Francete potette fignific. re au 
bazar d , come temere in latino .

Et fi bieu proportionnées. Non biadino que
lla Traduzione ; ma io non lo s’ ella ben efprima 
qu» la forza del termine originale. Perchè aptus 
oltre la fua fignificazipne ordinaria, che il Tra
duttore fembra aver teguita , ne ha un’ altra piu 
fina e pi_£> debeata , eh’è conjunttus , adligatus : 
come Fulgentem gladium e lacunari y fetà equina 
aptum , demitti jujfit . Cic. Non fané opiabiiis ejl 
quidem apta rudemibus fortuna . Cic. Ora in que, 
ilo luogo aptus ha certamente quell’ ulti in : ligni
ficazione: Tamque omnia inter fe conno xa & apta . 
Il Traduttore ha riferite quelle due parole a’ due 
.membri precedenti , dove che riguardano in ge
nerale tutti gli altri .movimenti del Cielo .

Conduites uvee tant de r ai fon , que nòtre rai* 
Jon s'y perd elle-ménte . Quella traduzione è mol
to felice . Ella efprime tutta la forza della manie
ra Latina , e non le cede in bellezza , Qua quan
do confilio gerantur 9 nullo confilio a fife qui pof„ 
fumus <

Nulla può .edere più utile a’ Giovna: , per im
parare le regole e le bellezze della Lingua Fran
cete , che il far tradurre da elfi limili luoghi d Au
tori ; e il metter di poi le loro traduzioni in pa
ragone con quelle de’ Maeftri intelligenti che fi 

han-
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hanno fra le mani , coll’ aggiugnervi le neccffarie 
rifleffioni . Quell’ efercizio è facile per coloro, 
ai quali s’infegna in privato , e non è impratica
bile per coloro che (ludiano nel Collegio . Perchè 
quelle forte di materie di traduzioni non effendo 
propolle che di rado , ed effendo tratte dai diffe
renti libri , è difficile che gli Scolari abbiano tut
ti que’ Libri , e dall’ altra parte non è lor lem- 
pre facile 1’ indovinare da qual Autore fieno trat
te * Si polfono anche nelle Scuole far tradurre al
le volte all’ improvifo dagli Scolari limili luoghi , 
o di viva voce’, o per ifcritto , e foftituire alla 
correzione de’ loro temi quella fatica , che non 
domanderà molto più tempo , e lor farà di un 
utile fenza fine.

Non farà di minor profitto per e fio loro il 
leggere alla lor prefenza alcuni luoghi di tradu
zioni viziofe , obbligandoli a produrne il loro giu
dizio , a dimollrarne i difetti , e s’ è poffibile , a 
farne nel punto Hello la corrrezione •

Mi contenterò qui di riferirne un efempio . In Bvu&o 
Quello è il luogo del Trattato di Cicerone ioti- feti de 
tolato Brutus , nel quale fi parla de’ Comenci di ciac 
Cefare . Tum Brutus : Orationes quidem ejus ( Cx- 
faris ) mibi vebementer probantur ; complures aie- 
reni le gì. Atque etiam Commentario s quosdam fori- 
pfit rerum juarum : valde quidem, inquam , proban* 
dos \ nudi enim flint, retti, venti(li, pmni or- 
natte orationis, tamquam vefte detratto . Sed dum 
voltili al io 5 babere parata , linde [temer ent qui 
vellent fcribere hiftoriam : ineptis grattem fortaffe 
fecit, qui volent illa calamiftris inurcre : fanos 
quidem bomines a fcribendo deterruit . Nihilenim 
efl in hifloria , pura & illufìri brevitate dtdeius •

Ecco la maniera della quale M. d’Ablancourt
L ij



/

i

ed aggiuftatezza .

i
164 Dello Studio
ha tradotto queflo paflb nella fua Prefazione Co
pra i (-omenti di Celare . Il a laijfé , dit Brutus 
dcs Cominentaires , qui ne fe peuvent a(fc7k efti- 
me? • Hs font écrits fans fard & (ans ar tifi ce, 
& dépouillcs de tout ornement 3 comme d* un voi
le . Mais , quoiqu il Ics ait faits plu-tòt pour fer
vi? de mcmoires , quc pour lenir lieti d' bifloire , 
cela ne peut furprcndre que l-s pctits efprits •> qui 
Ics voltar ont pcigner & ajufter ; car par là il a 
fait toinher la piume dcs mains a tous Ics bonno
tes gms qui voudroient f cntrcprendre .

Ha quefla Traduzione de’ lupghi deboli , ed 
anche alcuni errori contro il fenfo , che agevol
mente potranno eflere fcoperti da’ Scolari un po
co avanzati nella cognizione , e di già verfati nel 
linguaggio latino -

Nudi flint 3 refli & vcnufli, non mi fembra 
molto fedelmente tradotto con quelle parole . lls 
font écrits Jans fard c fans artifice’> le quali non 
fanno conolcere , che quella femplicità , efpreffa 
dalle due prime parole , nudi rcfli , ha molta gra 
zia ed eleganza , vcnufli .

Ma il Traduttore non ha in conto alcuno in- 
tefe quelle parole , on}ni ornata orationis , tam- 
quam vcfle , detrailo , le quali fanno una delle 
maggiori bellezze di queflo palio ; dcpoiiillés de 
tout ornement , comme dd un voile. L’ornamento 
fu mai egli porto in paragone con un velo ? La 
proprietà di queflo è il nafcondere ? il coprire, 
il velare, e l’ornamento, che è come il vefli- 
mento del difcorfo , ferve per lo contrario a far
ne rifaltare e valere la bellezza. 11 fenfp di que
flo luogo è dunque , che i Colpenti di Cefare fo
no di uno flile femplice , naturale , c nello flcffo 
tempo pieni di grazia e di eleganza , benché fpo- 
gitati di ogni ornamento.



ARTICOLO QUARTO

Della Compofizione .

I

ec
coli’

z^XUando i Giovani faranno in illato di produr
vi re da fe qualche colar, farà neceflario efer- 
citarli nella Compofizion Francefe , facendo lor 
cominciare da quanto vi è di più facile, e di più 
adattato alla loro capacità , come fono le Favole 
o le Storiche narrazioni . Debbvn effere parimen
te avvezzati di buon ora allo itile delle Lettere, 
eh’ è di un ufo uniyeriale per tutte 1’ età e pe?

L iij

della Lingua Francese . t6y 
Cela toepeut fiirprcndre que lei petits ejprits ec.

Il Latino non è qui ancora tradotto • imptis gra
nito fortajfe fecit . L’ intenzione di Cefare Ieri- 
vendo i Cuoi cementi , non era Hata che di iòm- 
minillrare delle memorie , de’ materiali a coloro 
che aveflero voluto comporne Una fioria formata . 
Con quello , dice Bruco , egli può aver recato 
piacere a certi ingegni volgari , i quali non 
meranno di disfigurarne le grazie naturali 
ornamento e coll’aggiuflarezza che vi aggiunge
ranno .

Non fo fe quella efpreffionc, a tous les bonnètes 
gens 9 qui convenga : fanos quident homìnes a fcri- 
bendo deterruit . Quando fi parla di corripofizio- 
ne, e di opere d’ingegno , non trattali di Perfo
ri e civili, ma di Perfone di' buon difeernimento , 
di Scrittori fenfati :

Una critica di quella forte , fatta con mode* 
dia , e di maniera che fi cominciaffe dal far dire 
ai Giovani ciò che penfano , parmi farebbe molto 
actoncia , non folo ad inlegnare ad e (lì il linguag
gio , ma anche più a formar loro il giudizio »



fo le vi fia altr’ opera più 
favio Magistrato , un 
Politico intelligente . Vi sg

eli C i- 
mio 
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tutte le condizioni 5 e nel quale vedonfi tuttavia 
pochi riuscire , benché un’ aria femplice e natu
rale , che (ombra cofa aliai facile , ne debba fare 
il principale ornamento . Non fi dee lafciar loro 
ignorare quanto richiede la convenienza , che de
ve efl'ere ofi'ervata fecondo la qualità e 1’ ordine 
delle portone alle quali fi Scrive ; e fi può facil
mente fartene iftruire , quando non fe ne abbia 
da fe la fperienza .

A quelle prime Compofizioni fi faranno fuc- 
ccderc de’ Luoghi comuni , delle Defcrizioni , del
le piccole Difiertazioni , delle brevi Aringhe , ed 
altre cofe Sìmili - Sarebbe cola molto importante 
il trarle fempre da qualche buon Autore, di cui 
fi faceiTe di poi ad e(fi la lettura , e lor ferviffe 
di modello . Ne addurrò qualch’ efempio .

Ma uno degli efercizj più utili per i Giova- 
ni, e che ha qualche cofa de’ due generi di fcri- 
vere de1 quali ho parlato, cioè della Traduzione 
e della Compofizione , è il proporre ad elfi alcu
ni luoghi (celti di Autori Greci o Latini , non 
per farne delle femplici Traduzioni 5 nelle quali 
bifogna foggettarfi a’ penfieri del fuo Autore, ma 
per dar loro una nuova forma a modo loro , In
ficiando ad effi la libertà di aggingnervi , o di le
varvi ciò che crederanno effere conveniente . La 
Vita di Agricola fcritta da Tacito fuo Genero, 
per cagione di efempio , è uno de’ più belli avan
zi dell’ Antichità per la vivacità dell’ efpreffione , 
per la bellezza dei penfieri , per la nobiltà de’ 
lentimenci , e non fo le vi fia altr’ opera più ac
concia a fermare un favio Magistrato , un Prefet
to di Provincia , un 
ghignerei volentieri la Lettera ammirabile 
cerone diretta a fuo Fratello Quinto . Fra
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due Articoli quanto ho

7T ’ Univerficà di Parigi ha avuta tanta parte net- 
JLw la rinnovazione delle belle Lettere n^ll’ Oc
cidente , e in fpecie in quella della Lingua Gre
ca , che non può lafciarne languire o cadere lo 
Audio5 fenza rinunziare a quanto (in qui è flato uno

L iiij 5 de

TjTduco a due Articoli quàntó ho a dire foprà 
jTk lo Studio del'a Lingua Greca j II primo ne 
di inoltrerà 1’ ùtile e la neceffità : il fecondo trat
terà del metodo che fi dee olfervare per infogna
le , o per apprendere quella Lingua . Avevo in
tenzione di aggiùgnervene il terzo , fopra la let
tura d’Omero . Ma come quell’Articolo averà 
qualche ellenfione , ho giudicato piu a propofito’ 
il metterlo nel fine di quello primo Tomo .

Articolo I.

Utile e necejfìtà dello Studio della Lingua Greca >

Dello Stùdio della 
Lingua greca.

Della Lingua Faancese . 167
Coflume 1’ impiegare i buoni Scolari in ufcire dal
la Rettori ca , a comporre in Francefe nel tempo 
delle Vacanze la vita di Agricola, e li efortavo 
a farvi entrare tuttte le bellezze dell’ Originale ; 
ma col renderfole proprie per via della forma di 
dire che vi averterò data ,* e col procurare anco
ra , fo ciò forte flato poffibile , di gareggiare alle 
volte con Tacito . Ne ho Veduto molto riufeirvi 
di una maniera a recarmi (lupore 5 e voglio cre
dere che i più iritelligenti Mae fi ri della Lingua 
non ne farebbono fiati (contenti .
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dei più fodi fondamenti di fua riputazione.

E’ co fa nota che 1’ Univerfit'i ha fervito di 
afilo a molti dei Letterati , che la rovina dell’ Im- 
peiio d’ Oriente fece pafiare nell’ Italia, e nella 
Francia , e feppe farne un buon ufo . Sotto la 
direzione di IVI ae il ri sì dotti furono allevati quei 
grand’ Uomini, il nome de’ quali farà fempre 
rifpettato nella Repubblica delle Lettere , e 1’ Ope
re fanno ancora tant’onore alla Francia . Di qua! 
refori non hanno arricchita 1’ Europa ? Il Eudeo 
in ipecie hà comunicato alla Nazion Francefe il 
guflo dell’ erudizion Greca , avendolo egli flefiò 
ricevuto da Lalcaris fuo Maelìro , eh’ era flato im
piegato da Lorenzo de’ Medici nel fondare la fa- 
mofa Libreria di Firenze • Ad iflanza del Maeflro 
e del DÌfcepolo il Re Francefco I. formò il dife- 
gno d’ ergere una Libreria nella fua Cafa Reale 
di Fonraneblau, e di fondare in Parigi il Colle
gio Reale . Sono quelle due fondazioni che più 
hanno contribuito a far fiorire fra noi la Lingua 
Greca , non meno che tutti li altridotti Linguag
gi , e generalmente tutte le Scienze .

E’cofa che reca itupore la facilità, e la pron
tezza colla quale quello guflo di erudizione fi 
fparfe in tutta la Francia. Come allora 1’ Univer- 
fità di Parigi era quafi 1’ unica Scuola del Regno 
e tutti coloro che dovevano comporre i magiflra- 
ti erano allevati nel fuo feno , eglino vi trafiero 
ben predo l’amore e la (lima della Lingua Greca. 
Ognuno a gara fi piccò di riufeirvi e di render
vi fi diflinto . Lo fiudio ne fu poflo in onore, e 
divenne univerfale . 1 progredì ne furono rapidi 
e quafi incredibili : e fi reità forprefi nel vedere 
che Giovani nobili , in età poco avanzata , nella 
quale per l’ordinario non fi fegue che il piacere
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«direzione di mia gioventù, perfino
io mi fapelfi reggere da me 1

della Lìngua Greca. 
rìtrovaffero le loro delizie nella lettura degli Au
tori Greci più difficili , e v’ impiega fiero fovente 
tutto il tempo di lor ricreazione .

Non pofiò lafcìar di riferire in quello luogo 
ciò che ne .ho letto in alcune Memorie mano- 
fcritte che il fu j\l. primo Prefidente di Mefmes 
ha avuta la bontà di comunicarmi . Quelli è Ar
rigo di Mefmes , uno dei fuoi più illufiri Antena
ti , che rende conto dei fuoi (ludi in uno fcritto 
che compofe per dare alla fua Poflerità un idea 
della fua educazione . Spero mi farà perdonata là 
digreffione, che per altro non è affatto lontanadigreffione , che per altro non 
del mio argomento .

,, Mio Padre, die’ egli, mi diede per Pre
cettore Giovanni Maludano Limofino , Difce- 
polo di Daurat , Uomo letterato, eletto per la 
lua vita innocente, e in età conveniente alla 

» a tanto che 
fi effo , com’egli 

,, fece . Perchè egli avanzò di tal maniera i fuoi 
5, fiudj con vigilie e fatiche incredibili , che fem- 
„ pre mi fece ftrada , com’ era flato chiamato 
„ per infognarmi, e non \ifcì di fua carica, fé 
,, non quando io entrai in ufficio . Con efib lui 
,, e con mio Fratello minore Gian Jacopo de 
„ Mefmes fui pollo nel Collegio di Borgogna 
„ fino dall’anno 1542. nella terza /cuoia : poi 
5, foci un anno poco meno della prima. Mio Pa- 

dre diceva che in quella educazione del Colle- 
35 gio egli aveva avuti due riguardi ! 1’ uno alla 
3, converfazione della gioventù allegra ed innocen- 
33 te; l’altro alla difciplina foolaftica , per farci 
53 dimenticare delle lufinghe domeftiche, e come 
33 per farci fgorgare come acqua corrente . Ritro- 
33 vo che diciotto mefi di Collegio nai recarono
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gran giovamento . Imparai a ripetere, 
tare e ad aringare in pubblico ; ebbi 
(cere molti onorati Fanciulli , alcuni de’ quali 
vivono ancora; apprefi la vi ta parca degli Sco
lari , ed a regolare le mie ore * di modo che 
ufcendo di là , recitai in pubblico molti verfi 
Latini j e duemila verfi Greci , fatti fecondo 
1’ età ; recitai da un capo all’ altro a memoria 
i Poemi d’ Omero : il che fu la caufa dopo di 
ciò eh’ ero ben veduto da’ primi Uomini di 
quel tempo, e il mio Precettore mi conduce
va alle volte in cala di Lazzaro Baino , di Ta
fanò , di Stra/ellio , di Laftellaro , e di Dane- 
fio , con onore e progreffo nella Letteratura . 
Nell’anno 1545* fui mandato in Tolofa per 

mio Precettore
e con mio Fratello fotto la direzione di un Gen- 

, tiluomo vecchio canuto , che aveva per gran 
tempo viaggiato per il mondo . Fummo per il 
corio di tre anni Uditori in vita più ilrctta e 
in iftudj più faticofi , ai quali non fi foggette- 
rebbono coloro chr oggidì vivono . Eravamo in 
piede quattr’ ore dopo la mezza notte , e do
po aver pregato Dio colle nollre orazioni, an- 

ora dopo agli ftudj , co’ nofiri grof • 
fi libri fotto il braccio , co’ nollri calamaj e 
co’ noftri candelieri in mano . Ascoltavamo tut
te le Lezioni per lo fpazio di cinque o'.e fen- 
za interrompimento : indi venivamo a pranzo, 
dopo aver conferito fra noi in fretta per lo 
fpazio di mezz’ora quanto avevamo fcritto del- 

,, le Lezioni . Dopo il pranzo leggevamo a modo 
3> di giuoco le Opere di Sofocle, o di Ariftofa- 
„ ne , o di Euripide , ed alle volte di Démodé- 
,, ne , di Cicerone , di Virgilio , di Orazio . Un



gcnercfo rifiuto , Io con
ferve a colui che lo ave
va occupato fino a quel 
punto, e dal quale il Re 
aveva ricevuto qualche 
difgufto ,
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35 ora dopo 5 agli fludj ; ed indi a quatti3 ore al- 
3, la Cala, a lipetere , ed a vedere ne’ noftri li- 
5) bri i luoghi allegati , per lo fpazio di un’ora. 
5, Poi fi mettevamo a cena , e leggevamo in Gre- 
5, co o in Latino . Nelle Felle andavamo alla Mef- 
„ fa maggiore ed a’ Vefpri . Nel redo della gior- 
3, rata un poco di Mufica e di palleggio era il 
„ nollro divertimento - Alle volte andavamo a 
„ pranzo in cafa de’ noftri Amici parenti, che 
„ c’ invitavano più fovente , di quello vi foffimo 

condotti . Nel redo del giorno la noftra appli- 
,, cazione era fu’ Libri ; ed avevamo per 1’ ordi- 
,, nario con noi Adriano Turnebo , e Dionigi 
33 Lambino , ed altri Letterati di quel tempo .

Ho creduto dover qui inferire quell’ avanzo 
preziofo , non per proporlo a’Giovani come un 
modello da imitarfi da elfi ; il noftro Secolo fner- 
vato dalle delizie e dal lufio non elfendo piu ca
pace di una educazione sì mafehia e sì vigorofa, 
ma per efortarli a feguirlo per lo meno di lon
tano 3 ad indurirfi di buon ora alla fatica , a met
tere a profitto i primi anni della gioventù, a far 
cafo dell’ amicizia de’ Letterati , a non riguarda
re come perduto il tempo che s’ impiega nell’ in
tendere gii Autori Greci , ed a reftare ben per- 
fuafi che col mezzo di tali ftudj fi giugne a met
terli in iftato di far onore alla fua Patria , di oc
cuparne degnamente i primi polli , e di far rivivere i 
nobili fentimenti di generofità (rf J e di flaccamen-

(a) Lo ftclfo manoferit- 
to riferifee una bell’ azio
ne di quell’ Arrigo di 
Mefmcs , il quale ricuso 
un pollo confiderabile che 
il Re gli offeriva , 0 col
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to da Ogni interefle , che non fuffiftono quarG più 
che ne* libri e nella fìoria antica »

Ben cooofcevaG allora che quanto tende alla 
perfezioa delle Scienze , contribuifce anche allo 
fplendore ed alla gloria di uno flato , e che non 
vi può edere vera erudizione lenza una cognizione 
profonda della Lingua Greca .

In fatti con che i Romani vennero a capo 
di condurre tutte le Arti e la flefla lingua latina 
al punto di perfezione, al quale fi fa che furono 
portate nel tempo di Augnilo , e di procurare con 
quello al loro Impero una gloria non meno loda 
nè meno durabile , che quella delle loro conqui
de ? Lo fecero colio lìudio della Lingua Greca .

Terenzio fu il primo che provò di farne pai- 
fare tutte le grazie e tutta la delicatezza nel lin
guaggio Romano , fino a quel punto barbaro e 
rozzo , e vi riufeì con tanca perfezione nelle com- 
pofizioni di Teatro eh’ egli efpole ai Pubblico, 
tutte copiate dall’ Opere del Poeta Greco Menan- 
dro , che furono giudicate degne di Lelio , e di 
Scipione , eh’ erano allora i più Rimati in Roma 
per lo fpirito e per la pulitezza, ed a cui dal 
pubblico furono attribuite . Parme che li potrebbe 
(labilire in quell’ epoca la nafeita del buon gii (lo 
fra i Romani , che cominciarono ad arroffirfi de
gli applaufi che avevano fatti alla rozzezza (rt) di 
Ennio e di Pacuvio , e della pazienza eccedente, 
colla quale avevano àfcoltate le difadatte’ facezie 
di Plauto .

Quali nello llelTo tempo tre Uomini 
tati d’ Atene a Roma per pubblici alfari , vi fece-

* depu-

(r/'l At noftri proavi Plautinos & numc'ros & 
Laùdavcre fa Ics, nimium pacientcr utrumque , 
Ne dicani fluite miraci. Iloyac. de PCcf
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Ami®t»

Cicerone , 
maturare

ro di tal maniera ammirare la loro eloquenza, ed gene, lib. 
infpiraròno alla Gioventù Romana un defiderio sì 1 ucOrac. 
grande di fapere , che ogni altro piacere ed ogni 
altro efercizio eflendo come fofpefi , lo (Iodio di
venne la paffion dominante. Ella tanto avanzolfi , 
che Catone il Cenfore ebbe timore che i Giova
ni volgeffero tutta la loro vivacità verfo quello . 
fìudio , e lafciaffero la gloria delP ami e del far 
bene, per l'onore di Japere e di ben dire . Ma 
Plutarco Cubito foggiunge che la fperienza fece ve
dere tutto P oppollo , e mai la Città di Roma fu 
tanto in fiore, nè il fuo imperio sì grande che' 
quando le Lettere e le Scienze Greche vi- furono 
in onore , e in riputazione,

L’ intervallo che feorfe perfino a 
e fu di ottani’ anni in circa , fervi a iuìiiumic , 
per dir così , P ingegno dei Romani coll’ appli
cazione feriofa ch’ebbero allo (Indio della Lingua 
Greca , e lo pofe in ifiato di produrre la fertile 
mietitura di fcritti eccellenti in ogni genere , che 
di poi ha refi tutti i fecoli doviziofi . La Grecia 
divenne la (cuoia ordinaria dei migliori ingegni 
di Roma che defideravano perfezionarfi nelle arti, 
e confervò quella riputazione ben avanti fotto il 
dominio degl’ Imperatori . benché Cicerone avefle 
meritato un applaulo univerfale colle lue prime 
arringhe , conobbe che mancava qualche cofa al
la fua eloquenza . Di già famofo Oratore in Ro
ma , non fi arrqfsì di ritornare ad edere Difcepo- 
lo dei Rettorici, dei Filofofi Greci,, fotto i quali p]ur ri
aveva (Indiato nella fua gioventù . Atene che lino la vita di 
a quel tempo era (lata confiderata come il domi- Cicerone» 
cilio di tutte.le faenze , e come la capitale del 
Mondo intero quanto all’eloquenza, vide con do
lore , benché con ammirazione , che quello Gio-



tate . Quo enim uno vin- 
cebamur a vièta Gruccia, 
figgiugne Bruto, id auc 
crepe uni ilHs cft t aur cer
te nobis cum illis corn
ili un ira t u ih • Brictus //• 2 5 4.
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vane Romano , con nuovo (<t) genere di ’conqui: 
fla , era per rapirle quanto le reftava di fila an
tica gloria , e per arricchire 1’ Italia colle Ipoglie 
della Grecia .

Lo fteffb feguirà in tutti i fecoli . Chiunque 
afpirerà alla riputazione di Letterato, farà co-

(a) Cefarc diceva di Ci
cerone » non folutn Princi- 
pem atque inventorem 
copia? fuifle, fed edam 
benemeritum de Popoli 
Romani nomine & digni-

i farà 
Pretto viaggiare, per dir così, per gran tempo 
fra’ Greci . La Grecia è fempre Hata e farà tem
pre la forgente del buon Gulto . Da ella è duo- 
po prendere tutte le cognizioni , quando fi voglia 
afeendere perfino al loro principio . Eloquenza , 
Poefia, Storia, Filofofia , Medicina; tutte quelle 
Scienze, e tutte quell’ Arti fi fono formate nel
la Grecia $ e per la maggior parte ne hanno trat
ta la lor perfezione ; ed ivi è duopo cercarle .

Non vi farebbe fe non una cofa che potreb- 
befi opporre a quello fentimento , e farebbe il 
dire che ]? ajuto delle traduzioni ci mette in ifia- 
to di non aver bifegno degli Originali . Ma non 
credo che quella rifpolla polla contentare alcun 
ragionevole intendimento .

Perchè in primo luogo quanto a quello ap
partiene al gullo, vi è forfè alcuna verdone in 
fpecie fralle Latine, che traduca tutta la grazia 
c tutta la delicatezza degli Autori Greci. E’egli 
anche potàbile , principalmente quando fi tratta 
di un’Opera di gran mole, che un Interprete vi 
faccia pallate tutte le bellezze del fuo Autore • e



XVII. v.

ar- 
infipi-

(a Quod fi cui non 
videtur lingua: gratiam 
interpreratione murari, 
Homerum ad verbum 
exp'rimat in larinum . Plus 
aliquid dicam , cundcm

in Tua lingua profic ver- 
bis inrerprctctuv . Vide- 
bit ordincin ridiculum , 
& Pocram eloqucntiflì- 
mum vix loqucntem. 5*. 
Hieroih Pr<rf Chrenic.
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non -vi fi ritrova tempre un gran numero de’ pen- 
fieri più belli , indeboliti , tronchi , disfigurati ? 
Ta.li copie 3 prive d’ anima , e di vita 3 non fono 
più limili agli Originali , che uno Scheletro (car
nato ad un corpo vivo •

Omero , (a) Poeta tanto fenfato , tanto 
moniofo 3 tanto Sublime 5 diviene puerile , 
do , e di una baflezza inibpportabilc , quando fi 
prende a tradurlo in latino parola per parola 3 co
me S. Girolamo lo ha Saviamente olfervato . Ba
ila aprirne il libro per rodarne perfuafo • Ne ri
ferirò lolo alcuni efempi .

Longino nel fuo Trattato del fublime per 
far vedere quanto quello Poeta , descrivendo il 
carattere di un Eroe , fi dà a vedere Eroico , al
lega il palio dell’ Iliade , nel quale Ajace in dispe
razione di non poter Segnalare il fuo coraggio 
nella denfa pScurità , che aveva coperto a un trat
to 1’eSercito de’Greci , domanda che comparifca 
la luce 5 per Sare almeno un line degno del luo 
gran cuore ,

Z0Ù vrarep > aXXcc rii purai u’tt' \jiag A*Xauc^v* Iliad.Kb. 
TImw J'* oe&pw t Sòg iJ's&'cu .
E’v <T« ipdu 'òxwtrov , «Tre? vutoi avaStv if'rcòg •

Jupicer pater, [ed tu libera a caligine filios 
Achivorum , facque fcrenitatem , daque oculis vi
de re : i/ique luce etiam perde ( nos ) quandoqui- 
deni tibi placuit . Si lente forfè una grand’ impref- 
fione nell’ interno > cagionata da quella verdone ?



X

Lib. XX. 
v.

I

176 Dello Studio
Quella di Mr. Defpreaux è del tutto diverfa : 

Grand Dieu , chafle la nuit qui nous covre les yeux 
Et combats' contre polis à la clarté des cleux.

Ma l’ ultimo verfo non traduce in conto al
cuno tutta la bellezza , e non efprime tutta 1’ ener
gia del Greco; E’v Je q,ctu x) cXèctaov • Non dice, 
combatti- contro dì noi : ma , facci anco perir 9 fe 
'vuoi 9 ma purché avvenga in pieno giorno . Ajace 
non teme di perire , purché peri fica di una ma
niera gloriofa 5 e fegnalandofì con qualche azione 
Straordinaria .

Lo fteflb Longino fra molti efempi di penfie- 
ri fublimi , che è la parte nella quale offerva che 
Omero ha principalmente dato nel fegno 3 allega 
il palio dell’ Iliade 9 nel quale il Poeta deferivo 
il combattimento degli Dei .

L’enfer s’émeut au bruit de Neptune en furie • 
Pluton fort de fon trone , ilpalit, il s’écrie 1 
Il a peur que ce Dieu, dans cet affreux séjour 
D’ un coup de fon trident ne faffe entrer le jour 5 
Et par le centro ouvert de la terre ébranlée , 
Ne faffe voir du flyx la rive défolée :
Ne découvre aux vivans cet empire odieux , 
Abhorré des mortels , & craint méme dex Dieux,

Credo che Omero fteffo non difapprovercbbe 
verfi tanto magnifici e tanto animolì . Ma che 
penferebbe egli di quella traduzione Latina 3 che 
pure è del tutto fedele ?
Timuit vero fubtus Rex Infcrorum Pluto .
Territus autem ex throno defiluit , & clamavit 9 

ne. ei defuper
Terram refe indire t Neptunus quaffator terree , 
Domus autem ( ipfius ) mortalibus & immortalibus 

apparerent,
Horrcndp 9 (quqllidce , quafque borretis Dii etìam .

E quefti
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E’ quelli forfè lo flefs’Uomo che parla ? Ed 

Omero può e Iter egli sì diverto da felicito? Lon
gino leggendo quella ver (ione , fi farebbe egli cf- 

.prefib come fa ? „ Vedete voi , mio caro Teren- 
3, ziano , la terra aperta perfino nel fuo centro, 
„ P inferno in procinto di farfi vedere 3 e tutta 
5> la macchina del mondo in punto di eltorc di- 
33 flrutta e rovefciata : per inoltrare che ’n quel 
„ combattimento il cielo , P inferno , le cofe mor- 
33 tali 
.33 

53

e immortali , tutto infine combatteva con 
gli Dei , e non vi era cofa nella natura che 
non folto in periglio ?

Vediamo nella profa qualche luogo più fem- 
pìice nel quale il Latino mal traduce la forza di 
qualche termine Greco . S. Giangrifollimo oflerva 
in una di fue Omelie al Popolo di Antiochia , ef- 
fer effetto particolare della bontà di Dio P aver 
voluto che certi piaceri , i quali non poflbno com
prarli a prezzo d’ oro e d’ argento da’ Ricchi , fof- 
fero come la confegucnza naturale della fatica e 
del bi fogno . Dopo aver parlato del bere e del 
mangiare , de’ quali la fete e la fame fono il più 
ficuro condimento, dice:,, Un Ricco lieto mor
ii bidamenre fulla piuma procura in vano di ri- 
,, trovare il ripoto : pare che ’l tonno lo fugga , 
,, e ’n tutta la notte non gli permette il chiude- 
5, re gli occhi . Per lo contrario il povero che fi 
,, è affaticato in tutto il giorno , anche prima di 
3, aver lafciate cadere fopra il letto le fue mem- 
,, bra oppreffe dalle fatiche , è prefo a un tratto 
„ da un dolce e pronto tonno , tonno vero , fen- 
5, za interrompimene© , e coinè tutto in un grup- 
3> P° 3 eh’ è la giuda ricompenfa di fue fatiche .

, >èf fiJ'uv 3 yvv.cio'j tg-j vttvo'J «
Quelle parole fono tradotte di quella manierane*

M
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' Latino : integrum & Juavem , dr legìtimum fom- 
ìium . Non fo s’ io m’inganni ; ma parmi che una 
gran bellezza ed una energia particolare fi a nell’ 
epiteta , che rende molto difficile alla no- 
(Ira Lingua il ben tradurlo . Quello termine ligni
fica , denfus, ftipatus , acervatim congcftus', dere- 
pente , €> tino yelut iflu totus ingrucns 5 tal è la 
forza di quell’ addiettivo . Il forino di un povero 
non viene lentamente , per artificio e come per 
macchina : quello è ’l termine di cui fi ferve S. 
Giangrifollimo quanto a’Ricchi, iro»à.
è pronto , e aggruppato , e come fi dice 5 tutto 
di un pezzo . Non vi è tempo perduto ; tutto è 
pollo a profitto . Le inquietudini , le agitazioni , 
le indigellioni non ne rubano pure un momento . 
La parola, integer che la verdone Latina mette in 
vece di denfns ftipatus 9 efprim'ella il lento del 
Greco , e fa ella Pentire la bellezza del pernierò ?

Ma quando fi avelie a rillringerfi al non cer
care nell’Opere degli Antichi che le cole (Ielle, 
ed i penfien tradotti folo con fedeltà e con efat- 
tezza , chi può clTer ficuro di ritrovare quello van
taggio nelle traduzioni ? A quali fcioccherie non 
fi va ad efporfi , quando non fi citano gli Autori 
Greci che Jopra la fede degli Stampatori o de’ 
Traduttori , benché fieno intelligenti ?

Vi fono infiniti errori di (lampa, che la più 
leggiera tintura della Lingua Greca farebbe a pri
ma giunta (coprire. Una Verdone fa , che dica 

Edizione Eliano in un luogo delle fue Storie diverfe, ncl- 
di Bali- le quali eipone le lodi de’ maggiori Perfonaggi del- 
iea anno la Grecia , che fono flati gran didimi Mentitori : 
iJSS. a omnium Gracorum clarijjìmì pneflantijjìinique viri 

4.31. pCr totam yitarn in ex trema Mendacitate verfati 
funi . E’duopo leggere Mendicicatc • un
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altro fa dire Ariflotile, che i colla mi. del Padree .^ri/l J -, 
della Madre fono un principio dr Fifonomia per plìyf Edi 
giudicare de’ Figliuoli . Quidam autem ex tnoribu; Parjf 
a parentibus , &c. , per ex tnoribu; apparentibu; . fay pag 
E’x rdhi in incavo ij.qìw; y^S>ì . Qual ionio può darli 1 169. 
a quello luogo di Piatone nel Dialogo intitolato
lo ? Mufa minime afflato; ipfa fecit • Per bo; lidie. lat. 
minime afflato; alii afflati tur . Boni Poeta? non ex Baffi. an. 
ar cyfcd minime affiati pulcbra poemata diami. >5^i» 
La parola Greca che lignifica Numi ne affla
to; , fa vedere che il Compofitore aveva nella 
fua copia ninnine 9 in vece del quale ha pollo tre 
volte minime .

La cognizione della Sintaffi Greca farebbe 
isfuggire molti altri errori . Quello verbo di Omero.

drap f’yayf A. iva-off fcOXfly 9
e tradotto di quella maniera
pre.abor Acbillem deporterò ir ani • Pure è cofa cer
ta che non è retto da Xinoptu 9 il di
cui retto è fempre un accufacivo,e fi riferifee a 
/ze3-//xgy yó'Kov . At ego fupplex rogo te 3 ut in 
gratiam Achilli; dimittas iratn , ovvero , ut irai» 
con tra Acbillem tuam dimitta; .

Ma quelli errori fono troppo fiottili ; fie ne 
ritrovano di più materiali . Quello che’l P. Va va fi
fe ur * Gefiuita rinfaccia al P. Rapin fino Confra
tello e fuo Amico , fembra appena credibile . Quell’ 
ultimo nelle lue Riflelììoni (opra la Poetica di A- fOpra ]c 
rillotile racconta quella Storia parlando di Urne» ri/lelììoni 
ro . „ Sopra quell’originale (parla di un luo- del P. Ra- 
5, go del libro 1. dell’ Iliade ) Eufranore per l’ pin . 
33 addietro formò la fua idea per dipingere l’invArt. 2 
33 magine di Giove . Perchè , per meglio riufeir- 
,3 vi 3 andò in Atene a conligliarfi con un Profef- 
33 fiore che leggeva Omero a’itioi Scolari j e fio*

M ij
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Et ftath. 
in 
toni, 
fal

che due 
nicra .

Quello errore rne rie riduce un altro alla me- 
<noria quali dello fletto genere , che mi ricordo 
aver veduto in una traduzione antica di Diodoro 
di Sicilia , nella quale il termine Greco oySìw; b 
che lignifica ottavo , è tradotto come un nome
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,, pra la defcrizione che fa quello Poeta di un 
3, Giove colle fu e fopracciglia nere, colla fronte 
35 coperta di nuvole , e col capo accompagnato 
55 da quanto la maellà ha di più ferrib.’le , il Pit- 
5, tore fece un ritratto che poi fu l’oggetto dell’ 
55 ammirazion del fuo Secolo , come la ferivo Ap- 
55 pione il Grama fico . Euftazio , da cui è tratta 
la Storia , dice , che ’l Pittore eflendo ufcito dalla 

Hom. Cafa del Pròfefiore pieno dell’ idea che 1’ efplica- 
*• zione di quel luogo di Omero aveva fatta nafcere 

345- nella fua mente , delincò fubito 1’ immagine di
Giove , k) ctTrioò'j &7p*4** c£rcJ]Vspinxit . In vece 
di quello il P. Rapin trasforma il participio arrida 
in un nome proprio , Appion, e {piega
per fcripfit . Quello errore è flato corretto in una 
pofterior edizione . Non fo perchè i nomi propri 
fieno tanto fpelfo maltrattati dagl’Interpreti . I 
due verfi di Efiodo citati da Plutarco nel Libro 
degli sportoli della Tavola quiftione 15.

y iyi'jovro 5-i
7e > ’S.u&oc 7g) fxl'o’Kog iTririo^dp!^^ 

che lignificano , che di Elleno nacquero tre Figli* 
polì, tutti Re 5 che amminiftravano la giufli^ia a1 
Popoli , cioè Doro, Suto , éd Eolo valorojo cava* 
Iter e , fono cosi tradotti da Amiot :

Les Rois des Grccs, Xuthus le Dorien, 
Hippiocharme aulii JEolìen .

dove fi vede , che di tre Fratelli egli non ne fa 
che due $ e sfigura i nomi loro d’ una flrana ma-



a

fa ,

18x
fi no-

della Lìngua Francese . 
proprio di Re 5 che fecondo il Traduttore 
in ava Ogdoo .

M. Defpreaux , nelle ftie Offervazioni contro 
il Cenfore di Omero 5 e degli Antichi , corregge 
iin gran numero di fimili sbaglj , che ’l fuo Av
vedano , per altro molto {limabile , ha fatti per 
non aver letti gli Scrittori Greci , fe non nelle 
traduzioni Latine.

Un Uomo ogni poco gelofo di fua riputazio
ne ofèià egli dopo di ciò fervirfi di alcun luogo 
di Autori Greci fenz’ aver cognizione della loro 
Lingua ; e non fi efporrà egli a far fuoi gli er
rori più materiali, fe i foli Interpelli ha per Mal
levadóri ?

Quella temerità diviene molto più pericolo- 
e molto più condannabile , quando fi tratta 

di materie di Religione e di Dogmi ? nelle quali 
jy ed alle volte anche una Let-

intendi quidem Jitis , acceditis t in Pafcbate autem 9 Homil. 
etiamfi aliquod feelus a vohis fit ad mi(finn 5 acce- io capa. 
ditis . Cioè a dire 5, Negli altri tempi 5 quando

anche voi non fiete puri ? vi accodate ( all’ Eu-
5, cariflia ) e nella Fella di Pafqua , benché ab-
5, biate commed’o urt peccato confiderabile 5 avete 
s, 1’ ardimento di accoftarvene . Il che non fa al
cun fenfo ragionevole 5 e non è conforme al 

M iij

fovente un termine 
Cera è decifiva .

Il dotto Interpetre che ha tradotte 1’ Omelie Genziane 
di San Giangrifodimo fopra la Pillola di S. Paolo Hcrvct. 
agli Efefi elplicando quello luogo : gy reni aì^oi; 
y.'-upoi $ a’Js r.ct&apoì Svtì$ 5
f’p <Tg v.a> Yiap^ce 5 y.ctv ri TTì'roXiJnhp.fjot y 
irpocriTt gli da colla trafpofizione di una fola 
parola * un fènfo in tutto contrario a quello 
di S. Giahgrifodimo. In alììs temporibus ciem NE



c

Aft. 7- 
Toni, 7.

P 5S5- 
583.

182 Dello Studio
fio eh’ è tale : hi aliis temporibus f<epc , cum mun
di Jltis 5 psON acceditis : in Pafcbate antem9 cum 
feelus a wobis admìjj'um eftx acceditis. Cioè a di
re : ,, Negli altri tempi fpefl'o non vi comunicate, 

benché fiate ben dilpoll-. ; e nel giorno di Paf- 
qua vi comunicate , benché abbiate commetti 

35 de* peccati . Così lo ha tradotto TYI. Arnaldo 
Dottore di Sorbona nel libro che ha per titolo, 

•acar. 180, Tradizione della Chiefa /opra la Penitenza , e Co
pra la Comunione . E vedefi da quello efempio , 
quanto fia importante il vedere gli originali , e ’l 
non citarli fulla fede de’Traduttori .

Bifogna confettarlo , e quella fola rifleffione 
balla per dimoftrare la neceflìtà dell’ intelligenza 
della Lingua Greca ; non è pottibile 1’ entrare in 
uno fludio feriofo della Teologia fenza 1’ ajuto di 
quella Lingua . Si farà forfè in illato di difendere 
la verità contro gli Eretici 3 fe non fi può fer- 
virfi dell’ armi , che ci fomminiftrano contro di 
elfi i Padri Greci? Non fi potrà parimente ritro
varli a un tratto arreflato fopra qualche palio del 
nuovo Teftamento nel quale il fenlo della Volga
ta , incerto alle volte , c fofpefo , ha bifogno di 
clfer determinato dal Tello originale ? In fomma 
quante fono le difficoltà che non pottono rifolver- 
fi , fe non per quell’ unica via ?

Il termine Trporr.wtìv di cui fi ferverono i Pa
dri del fecondo Concilio di Nicea ; per mollrare 

Core lab. il culto , che fi può prellare alle Immagini, 
molto differente da xarpoveiv determinato appretto 
gli Autori facri ed ecclefiallici al culto ed all’ono
re fupremojche ron è dovuto fe non a Dio ; il 
primo termine , dico 5 non avrebbe tanto polli in 
fedizione i Vefcovi delle Gallie e di Alemagna 
nel Concilio di Francfort 3 fe ’n que’ fecoli d’ igno-
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ranza la Lingua Greca fotte Hata più conosciuta , Gjn. 2. 
e fe fotte ttato pottibile il leggere gli Atti del Con- Tom. 7. 
cilio di Nicea nella Lingua Originale. p. 1057.

Si difputa fra'Teologi per Papere fe ne’fette 
primi Secoli fi datte 1’ affoluzione immediatamente 
dopo la confezione de’peccati fottomeffi alla pe
nitenza canònica 9 o fe non fi datte fe non do
po terminata la foddisfazione . Non fi tratta in 
quella quiftione de’ cali di necettità predante . Co
loro y che foftengono il primo Pentimento , addu
cono fralìe altre prove un patto della Storia Ec- 
clefiaflica di Sozomeno , nel quale 5 fecondo la Lib 7 c. 
ver Pone di Criftofoifon , ed anche fecondo quella 
di hi» di Vallois , fi legge , parlando del Peniten
ziere della Chiefa di Conttantinopoli , che dopo 
avere impella la Penitenza a coloro che fi erano 
confettati , loro dava 1’ afsoluzione obbligandoli ad 
efeguire di poi la foddisfazione . Abfol'uebat con
fi: entes a feipfis poenis cr intinti m exaflùros ; IVI a ’i 
participio Greco eh’ è nell’ aorifìo , decide la qui- 
flione , e fa vedere che non fi dava l’attoluzione' 
fe non dopo compiuta la penitenza : dvrfXu? wapa 

ftvza’y ni/ S'i’awv tìir'7rpa%ctxbjx$ 9 dìmit- 
tebat , cum a fe ipfis meri tris pxnaj exegifscnt - 
Di quella maniera il detto Padre Petavio traduce 
quello luogo nelle fue Annotazioni fopra Sant’ 
Epifanio 5 e IVI. di Vallois è obbligato nelle fue 
Offervazioni di* foftituire all’ aorifto il fu furo ho- 

, fenz’ addure cofa alcuna che autorizzi 
quello cambiamento . Quando s’ignora il Greco 5 
come ufeire da quelle difficoltà ?

La diverfa interpretazione di alcune parole 
Greche del decreto del Concilio di Firenze per 
la unione della Chiefa Greca colla Chiefa Lati
na > dà parimente luogo ad una difputa affai fa-

M iiij



limici efprefìì da’ Concilj 5 
come i Greci le intendono , 

me 1’ incende anche la Chiefa di Francia : 
fe confermano foto coll’autorità de’Concili 
facri Canoni le prerogative del Papa : in fomma

EpLaun. 
Ed ir An 
glie, pag 
2P5.
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moia. Dopo aver riferite le prerogative del Pa- 

' pa , cd aver detto, eh’egli ha ricevuto' da Gefu.
Criflo un fommo potere , il Concilio foggiugne, 
^«9’ GV r.pG770V cv 70ÌQ 77pctKTIV.oì'Q X(£v o/xW/Zf FOJCU7 
au>&J'<av, k) f’y 70?? xavotri *
La difficoltà confìfle nel fapere Jè quelle pri
me parole gv rpìTrov, riflringano il potere 
dei Papa ne limici efprefìì da’ Conci!; 5 e da’ fa
cri Canoni , come i Greci le intendono , e co-

ovvero 
e de’

$ 
fe debbalì tradurre : Quemadmodum etiam in ge- 
flis <ccarne nicorum Conciliorum & in facris Cano~ 
nibus continetur ? ovvero come lo traduce M. di 
Launoy 3 Juxta eum modum , qui & in geflis oecu- 
menicorum Conciliorum & in facris Canonibus con
tinetur . L’cofa molefla per un Teologo il reftare 
fenza faper che dirli in quella forra di quiflioni , 
per difetto di aver impiegato qualche tempo nello 
iludio della Lingua Greca »

Mi, fono un poco flefo fopra quell’articolo 3 
perché mi pare effere di una elìrema importanza , 
c per li Maeflri e per li Scolari . 1 Padri per la 
maggior parte confìderano come aflolutamente per
duto il tempo che lì obbligano i loro Figliuoli a 
dare a quello fludio 5 e vorrebbono rifparmiar lo- t 
ro una fatica che credono egualmente molefla e 
infruttuofa . Avevano , dicon’ eglino 5 imparato il 
Greco nella lor Gioventù 5 e nulla ne hanno ri
tenuto . Quello è ’1 linguaggio ordinario , che 
moflra a Efficienza di non averfene molto feor- 
dato . Bifogna , che i Profeffori combattine con
tro quello gullo depravato ? divenuto quali gene
rale ? e facciano sforzi continui per non cedere a
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Del metodo che fi dee feguire per insegnare la 
Lingua Greca .
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queflo torrente che ha di già quali catto feco ra
pito . E”per quella ragione debbono efler eglino 
ben perfuafi , che la diligenza che mettono nell3 
in Segnare quella Lingua fia una parte effenziale di 
lor dovere . In fatti 1’ Univerfità dee confiderai'!! 
come in debito di render conto di quello prezio
so depofito , che ad effa fu confidato , e come ob
bligata a confervare alla Francia una gloria che 
le Nazioni Sembrano volerci rapire . Felicemente 
la liberalità del Re , che ha refa 1’ Univerfità in
dipendente dal capriccio de’ Genitori , afficuran- 
dole una rendita onorata , 1’ ha polla con queflo 
più in ilìaco che mai di far fiorire lo fludio delle 
Lingue e delle Scienze .

Supponendo così 1’ utilità e la neceffità dello 
fludio della Lingua Greca, fi tratta ora di vede
re, come fi dee fare per infegnarla alla Gioventù-

SECÓNDO.

T^Rima di proporre alcuna regola Sopra quefla 
jl materia , credo dover avvertire coloro, che 
penfano ad imparare la Lingua Greca , che fra 
tutti gli fludj che fi fanno ne’ Collegj quello è il 
più facile, il più breve, quello il di cui fucceflo 
è più certo , e nel quale ho Tempre veduto riu- 
feire tutti coloro che vi fi fono applicati. Quella 
che per 1’ ordinario reca moleflia in queflo fludio 
ed a’Maeflri ed a’ Difcepoli è l’idea che ne vie, 
ne formata a prima giunta come di una lunghif, 
lima e penofifììma imprefa . La fperienza dell’ op. 
pollo doverebbe aver diilrutta la falfa prevcnzip;.
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ne . Vn* ora fola , confacrata regolarmente ogni 
niorno a quella fatica , mette i Giovani che han
no qualche talento in iftato d’ intendere ragione
volmente quella Lingua in ufcire da’ loro fludj . 
Se ne vedono in molti Collegj rifpondere pub
blicamente in Kettorica , gli uni Copra un gran 
numero di Aringhe di Demoflene , gli altri Copra 
cinque o Cei Vite di Plutarco , molti Copra 1’ Ilia
de. , o Copra 1’Odiffea di Omero , ed alle volte 
Copra 1’ una e 1’ altra infieme . Quando in quella 
età fi" è giunto a tal fegno, non vi fono più Au
tori Greci la lettura de’quali debba di poi recare 
{pavento .

11 coftume che fi era introdotto ne’ Co legj 
di far confiflere tutto quello lludio quafi nella fo
la compofizione de’Tcmi Greci 5 aveva dato luo
go fenza dubbio al difgufio e all’ averfione quafi 
generale pe ’l Greco che per 1’ addietro vi regna
va . I ’Univerfirà ha conofciuto ? che 1’ ulo di 
quella Lingua effend’ora ridotto all’ intelligenza 
degli Autori , fer.z’ aver noi quafi mai bi fogno di 
parlarla o di fcriverlà , doveva principalmente ap
plicare i Giovani alla traduzione.

La prima diligenza de’ Maeflri è 1’ infegnar 
loro a ben leggeie il Greco , e P avvezzarli da 
principio alla pronunzia ufitata in ogni tempo 
nell’ Univerfità , e raccomandata con tanta pre
mura da’Letterati . Io così dinomino quella che 
infegna a pronunziare come fi fcrive > e fa che 
per intendere ciò che altri leggono, non fi ha bi
fogno di aggiungnere il tòcco rfo degli occhi a 
quello dell’ orecchie .

Quando f ranno un poco più avanzati, farà 
duopo infegnar loro a fcrivere il Greco corretta- 
mente e con dillinzione \ a diflinguere le differenti
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figure , o delle lettere o delle fillabe , i loro le
gamenti , le loro abbreviature ; ed a quello fine 
il metter loro folto gli occhi le più belle edizio
ni , ed anche , quando fe ne ritrovi 1’ occafione , 
il far loro vedere nelle Librerie gli antichi ma- 
nofcr’tti , la bellezza de’ quali Papera alle volte 
quella delle impreflìoni più compiute. Quella pic
cola fatica può loro edere in luogo di ricreazio
ne , e lor di poi farà di molto profitto . Ho ve
duti de’Giovani trarne il loro piacere, e riufeir* 
vi a perfezione.

Quando fapranno mediocremente leggere , bi- 
fogna far loro imparare la Gramatica . Ella dev3 
eflere breve , chiara, Francefe, poiché dee ciò 
fervire a’ Fanciulli che non hanno per anche mol
ta cognizione della Lingua Latina . Quella della 
qual è Polito lervirfi nella maggior parte de’Col
legi dell1 Univerfità mi fembra affai buona . De- 
fidererei folo eh’ ella lode Rampata in caratteri 
più groffi e più patenti ? Una bella edizione, che 
dà nell’ occhio , guadagna 1’ intelletto, e con 
quell’ allettamento innocente invita allo fludio. 
I Maeflri diflingueranno facilmente nella Grama
tica ciò che fi dee far apprendere dapprincipio , 
e ciò che fi dee riferbare per una età piu avanzata.

Non pofìono mai troppo eccedere nell’ infi- 
fiere a prima giunta fopra i principj , fopra le de
clinazioni , e fopra le conjugazioni . Difogna che 
i Fanciulli fieno pràtici per via dell’ ufo fopra la 
formazione de’tempi : li recitino ora direttamen
te , ora ritornando all’indietro : Tempre rendano 
ragione de’diverfi cambiamenti che vi fuccedono „ 
e facciano l’applicazione delle regole.

Quando hanno qualch’ età e qualche intelli
genza del Latino , quello efercizio non può dii-
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rare che per lo Spazio di tre mefi : dopo di chd 
fi può loro far efplicare il Vangelo Greco fecon-’ 
do S. Luca y ma coll’ andare dapprincipio affai 
lentamente, e ribattendo per lungo tempo e fpef- 
fo i principi - Se fi comincia nella fefta ^Glafle a 
metterli nel Greco , come io credo ciò Sia a pro- 
pofito fi consacrerà il primo anno intero a lor far 
imparare i principi , ma verfo il fine dell’ anno , 
fi farà lor efplicare tre o quattro Favole di Uo
po, per dar loro un poco di coraggio . Si continuerà 
lo fiefi'o metodo nella quinta, nella quale lor fi farà 
ripetere più di una volta tutto ciò che averanno 
veduto nella claffe precedente , ma aggiungnendo- 
vi qualche cofa , e feminandovi della varietà per 
evitare il difgufio . Credo ballerà nel corto di que*- 
Ri due anni il dare ogni giorno, nella claffe una 
mezz’ ora a quello Audio .

Se faranno fiati così iftruiti , non averanno 
difficoltà nell’ efplicare nella quarta il Vangelo fe
condo S. Luca y ovvero gli Atti degli Apertoli 7 
in tutto o in parte . Alcuni Dialoghi di Luciano 
ed alcuni Luoghi feelti o di Erodoto , o della Gi- 
ropedia di Senefonte 3 ritroveranno il luogo loro 
nella terza .

Come la difficoltà della Lingua Greca confi
ne principalmente nella gran moltitudine di paro
le eh’ ella contiene , e che per ritenerla non ri- 
cercali che memoria , la quale per l’ordinario 
non manca a’Giovani , è buoniffimo metodo il 
far loro imparare le radici Greche polle in verfo 
Francale , e far che le citino ad ogni parola da 
<ffi veduta . Si può dividere quello Libro in due 
parti : lor farne imparare la prima nella quarta 
claffe y 1’ altra nella terza , e lor far ripetere il 
tutte nella feconda e nella Rettorica . Quello
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fercizio , che non gli aggraverà molto , lor darà 
un’ incredibil facilità per 1’ intelligenza degli Au
tori 9 e lor fata in luogo di un lungo ufo 5 che 
noi) (Tacqui (la fe non a forza di fatica e di tem
po . Non fi dee trafcurare di lor inlegnare di paf- 
faggio 1’etimologie delle parole Latine, e delle 
parole Francefi derivate dal Greco .

Si potrà nella feconda far efplicare alcuni Li
bri di Omero ? o alcuni eftratti delle Vite di Plu
tarco . Io inclinerei molto più verfo il primo , 
non folo perchè è più facile e più adattato alla 
capacità de’ Giovani ; ma anche perchè conviene 
allora il dare ad e (fi qualche tintura della Poefia 
Greca , e qualche idea d* un Pceta sì antico e sì 
eccellente ; e non farebbe cofa ragipnevole , che 
avendo à vedere Virgilio quali in tutte le loro 
clalfj , la forgente dalla quale egli ha tratto quan
to ha di più bello , reftalfe loro ignota . Averò 
luogo di parlarne altrove più alla diftefa . Quello 
che vi farebbe da temere , è che i Giovani , che 
fono imbarazzzati ne’ principi dalla novità del lin
guaggio e dei dialetti , e (Tendo più fenfibili alle 
difficoltà , che alle bellezze del Poeta , ne pren- 
deffero a prima giunta un difgufto che potrebbe 
fegu’rli in un età più avanzata , il che io rifguar- 
derei come una grandiffima difavventura in mate
ria di Audio . Ma V abilità e la prudenza del Mae- 
flro poffono facilmente prevenir quello male •

Le Vite di Plutarco polfono occupare util
mente e con gufìo i Rettoria’ più fludiofi . Po- 
tt.ebbefi anche applicarli in quella claffe a formar 
loro il gufo per la lettura de’ luoghi (celti di al
cuni altri Scrittori Greci dell’ antichità o Storici , 
o Oratori s o Poeti .

Coloro che averanno fatto qualche progrefli
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in quella Lingua , non debbono interromperne a(\ 
folutamente lo ùud.o , nel loro corfo di Filofofia , 
ma impiegarvi qualche tempo in particolare . In 
fatti, quando prenderann’ glino qualche idea di 
Ariftotile , e ’n ifpezialità di Platone, il più Hi* 
mato fra’ Filofofi antichi , fe non lo fanno in que
lla claffe ? E dall’altra parte un interrompimento 
sì lungo farebbe loro feordarfi una parte di quan
to aveffero apprefo : e così avviene di tutte le 
altre Lingue , quando affatto fon trafcurace .

Co niello , perchè bifogna effere in tutto di 
buona fede, che nelle dalli ritrovali un grand’ofia- 
colo al progreffo che i Giovani potrebbono fare 
nell’intelligenza della Lingua Greca. Se folte per
meilo ad un Maeftro il feguire la fua inclinazio
ne , e il fuo allettamento, camminerebbe a gran 
palli con alcuni Scolari, che hanno più fpirito e 
più affetto per la fatica che il comune della clal- 
fe : ma tutti gli altri refterebbono indietro, e non 
potrebbono. feguire quel cammino , o piuttollo 
quel corfo . Il Ma e Uro che fa effe re debitore a tut
ti , è dunque obbligato per riguardo e per debi
to di prendere una fpecie di mezzo per accomo
darci , per quanto può , e alla debolezza ed alla 
forza de’fuoi Difcepoli . Quella è una regola che 
dee inviolabilmente effere offervata da chiunque è 
pollo all’ altrui direzione . Guida , (a) Pallore , 
Precettore , Superiore fpirituale , tutti vi fono 
foggetti. 11 privato ne può patire, ma il pubbli-
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co vi guadagna ; e il voler operare d iverfamen
te , farebbe un guadare il tutto 9 ed un iconvol- 
gere l’ ordine .

Ma non vi farà rimedio a quello inconvenien» 
te ? So che in alcuni Collegj dell’ Univerfità molti 
Profeffori , pieni di zelo per lo avanzamento de’ lo
ro Scolari, ne ritengono dopo le Scuole molti, 
che hanno buona volontà , e fanno loro affretta
re il paffo fenza ritardare gli altri . Ma io non 
ardifco proporre un modello sì perfetto, che mi 
fembra più ammirabile che imitabile, e potrebb* 
effere di nocumento alla fanità de’ Profeffori , che 
debbono cullodire con diligenza , fenza renderfe* 
ne fchiavi .

Ho veduto praticar con fucceffo un altro mez
zo , che non. è affatto lenza inconvenienti C Per" 
che , dove non ne fono ? ) ma che ha de’ gran 
vantaggi . Impiega va lì il primo quarto d’ ora della 
claffe nel recitare le lezioni : immediatemente di 
poi fi efplicava il Greco per lo fpazio di una 
mezz’ ora per 1’ wniyerfale della claffe . In quel 
tempo i piu avanzati celiavano nella camera , do
ve un Maelìro particolare , che non era forzato 
dalla differenza dell’ età e della capacità , non fi 
regolava che fopra le loro forze nelle lezioni che 
lor faceva . Quello ajuto non era che per li Doz
zinanti che dimoravano nel Collegio ; ma vi fi po
trebbe aggiungnere anche degli altri che non vi 
fanno la lor dimora . Col foccorfo di quella cic- 
confpezione fe ne fono veduti molti far molto 
cammino in poco tempo .

L’ ordine delle Giafli , che io non ho potuto 
interrompere, mi ha un poco allontanato dal mio 
oggetto : fono tenuto a ritornarvi , e feguire il 
mio cammino#
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Come la Lingua Greca ha molto maggiore 

conformità colla noftra , quanto alla forma di di
re , e quanto alla frafe , che colla Latina, molte 
Perfone intelligenti hanno creduto effer a propo
li to che i Fanciulli traduceflero di Greco in Fran- 
cefe . Il collume di far loro tradurre il Greco in 
Latino parola per parola , può avere anche la fua 
utilità, per lo meno ne’ principi . Ma non li dee 
mai loro permettere l’avere delle Chiofe interli
neari , le quali non fono adattate che a tenere 
l’intelletto in una fpezie d’ intirizzamento , lor 
prefentando il lavoro fatto del tutto, e nulla la- 
fciando alla fatica e alla riflellione . Non lo pari
mente fe non fotte di molto vantaggio che fi fer- 
vifiero Tempre di tedi puramente Greci . Perchè 
allora , prelentandofi qualche difficoltà , fon obbli
gati a fare ogni sforzo da felleffi per fuperarla : 
dove che, fe vi è a canto una verlìone , l’intel
letto effondo naturalmente pigro, gli occhi come 
con effo lui d’ intelligenza fi volgono Cubito a 
quella parte , per rifparmiargli tutta la fatica . Que
llo è quanto per l’ordinario fuccede a quelli ftef- 
fi , che fono più avanzati in età , e la Cperiehza 
non fa che troppo conofcere , eh’ è difficililfimo 
il refiftere a quefta tentazione .

Si può domandare fe fia bene che i Giovani 
fi preparino all’ efplicazione con una fatica priva
ta domeftica , cercando da felleffi le parole del
ie quali ignorano il Lignificato : oppure fe il Mae- 
Uro , dopo aver loro efplicato il tetto di viva vo
ce , può contentarli di far loro render conto di 
quanto egli ha detto ad effi . Quanto a me, Len
za condannare coloro che penfano diverta mente , 
preferirei quefta feconda maniera per li primi an
ni , perchè 1’ altra , a mio parere , porta Ceco una 

gran
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gran perdita di tempo ; e non fi può mai tener
ne conto a ballanza , fpecialmente in quell’ età , 
nella quale tutti i momenti fono preziofi . Ma di 
poi farà bene che vengano nella clalfe preparati 
a quanto vi dev’ edere efplicaro . Quando faran
no nelle dalli fuperiori , come in Retcorica , è 
un metodo eccellente per rapporto a coloro , che 
fodero atti a fufficienza per quella forta di fludio, 
e fodero fatti travagliare in privato della manie
ra che ho detto , l’avvezzarli a far foli le loro 
letture , ed a proporre al Maellro dopo un certo 
numero di giorni le diflìcoltà che vi averanno ri
trovate . Con quello li rendono più attenti , fi ob
bligano a ferviti! del loro ingegno , e fi guidano 
infenfibilmente a quanto dev’edere il fine delle 
iUruzioni che lor fon date , eh’ è il potere Ra
diare da felleffi , e fenz’ ajuco .

Ho detto , che avevafi avuta ragione nell’ U- 
niverfità di foftiìuire 1’ efplicazione degli Autori 
Greci alla compofizione de' temi : ma non ho pre
telò che quella debba edere affatto elìliata . lilla 
ha i fuoi vantaggi , che non debbono effere trai- 
curati . Rende i Giovani più diligenti , li obbli
ga a fare 1’ applicazione delle loro regole , li av
vezza a fcrivere correttamente , li fa di vantag
gio familiari col Greco , e loro dà notizia mag
giore del genio della Lingua. Si dee dunque nel
la terza e nelle dalli feguenti efercicarveli di quan
do in quando , ed a quello fine inlègnar loro al
cune regole di fìntali! particolari a quella Lingua - 
il che a poche cofe fi riftrigne .

Sarà duopo ancora dare ad effi qualche tin
tura degli accenti. Benché fieno di nuova iflitu* 
zione , e gli antichi Greci non fe ne fervifiero 5 
come lo profano le il’crizìoni , ed i più antichi ma-
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nofcritti ; fono però di grand’ utilità per l’ cfpli- 
cazione , il folo accento dillinguendo fovente i 
differenti tempi de’ verbi , e la diverfa lignifica
zione delle parole Bt fogna guardarli nella pronun
zia dal confondere l’accento colle qualità, il che 
manda in rovina tutta 1' armonia , eh’ è tuttavia 
una delle principali bellezze di quella Lingua . IL’ 

avvila di alzare , ovvero di abballare 
e la quantità di arrcfhra più o meno 

le fillabe . U 1 poco di attenzione e di efat- 
ne’ principi renderebbe facile quella pronun- 
La cognizione degli accenti non è di gran 

fatica ; ed è fovente troppo trascurata , anche da? 
Letterati .

Non debbo-lafciare di avvertire .eh’ è utile il 
memoria da’ Giovani de’ luoghi 
Greci, e in ifpezieltà de’Poeti • 

Quello che no? abbiamo riferito di un Giovane 
nobile ,' che in ulcire dal Collegio recitò tutte in
tere 1’ Opere di Omero , ci fa vedere quanto quell’ 
ufo folle per l’addietro comune nell’ Univerfitì • 
Per riflrignere il tutto in poche paiole ; vorrei 
che gli occhi , le orecchie , la lingua , la mano , 
la memoria, l’intelletto, tutto in fomma condu- 
.ccfle i Giovani all’intelligenza del Greco .

Quando comincieranno ad eflerne un poco 
iftruiti colla lettura degli Autori, bifognerà farlp- 
ro oflervare con diligenza la frafe, la forma di di
re, il genio , la mi fura armonjofa , e fpezialmen- 
te l’ammirabile fecondità di quella Lingua, che 
per la dirivazione e per la compofizione delle pa
role fi moltiplica quali all’infinito, e fomminilira 
al difeorfo una varietà prodigiofa. Quello vantag
gio 1’è particolare, e parmi non le fia flato con
cefo fe non da Cicerone . Quello Romano inna-
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(/z Ita fentio , Se foipe 
diflerui, La cinarrt Lin- 
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pem , ut vulgo pucarent, 
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* Si ha da quello pnf- 
fo di Quintiliano che V
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inorato di fuo Linguaggio perfino ad efferne ge- 
lofo , (rt) fi sforza in più luoghi delle file Opere 
d’innalzarlo fopra il Greco , anche per 1’abbon
danza e per la ricchezza dell’ efprefiìoni , e pre
tende contro P evidenza e contro il Pentimento 
comune di tutti quelli del fuo tempo , che non 
Polo la Lingua Latina non ceda in quello alla Gre
ca , ma le fia di molto fuperiore . La prova eh’ 
egli ne adduce fi è , che i Greci non hanno che 
una parola, .cioè iróvog per lignificare labor e dolor y 
che fono due cofe molto diverfe ; come s’ eglino 

avellerò cJuvn > Xtrzrn , a’J/'f , ayo; ed altre pa- 
efprìmere, dolor . Non lafcia nul- 

una tal prova d’ infultare alla Gre- 
motteggiatore 5 come fe la cola 

folle appieno dimoftraca ; tanto è facile 1’ accecarli 
quando fi vuole lafciarfi vincere dalla palli on e . 
O verborum inops interdica 9 die’ egli, quibiis Tufc qu. 
cibicndare te femper putas y Grcecia ’ L 1. n.35.

Quintiliano (fi) è di fede migliore . In un 
N ij
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capitolo nel quale il fuo (oggetto lo impegna a fa
re come un paralello delle due Lingue in mace
ria dell’Atticiimo , non teme rendere eguale la 
Lingua Latina alla Greca quanto a tutte le altre 
parti della eloquenza ; ma non ofa metterla in 
paragone con ella quanto 
elocuzione •

Oflerva a prima giunta che la prima ha un 
fuono molto piu duro; e ne adduce più ragioni, 
delle quali qui contenterommi accennare alcuna . 
Ella manca di certe lettere, come * Tpfilón e Z?- 
ta , le quali fono di eftrema dolcezza , e fecon
do (n) Quintiliano3 fpargono nei difcorfo non lo

non
a quello rifguarda 1’

lettere Greche un nome 
Romano/ cfprimevano 1’ 
ti femplice del Latino per 
a3 KazvX^ • Tt/AX/0-.

La regola è collan
te. Nè li averebbe potu
to fare diverfamentc . Per
chè non fi ritrova mai nel 
Latino il diftongo ou, 
perchè il femplice a ne 
tiene il luogo . E quan
do i Latini volevano es
primere il lùono dell’ n 
Francefe , fi fcrvivano dell’ 
Ypfilon Greco : Zepbyrug9 
Sylla . Padrini. Tym* 
pannm.

[j] Quod cum contili«■ 
gir , nefeio quomodo ve- 
lue hilarior protinus reni

contrario ogni volta che i ris , Zopyrifquc : qu.x lì 
Greci volevano Scrivere in neflris litteris fcribantur.

YpGlon de’ Greci aveva 
un lùono che participava 
dell’ h c dell’ j de’ Lati
ni , c corrifpondeva all’ 
k Francefe, come noi Fran
cai pronunziamo in La
tino Dominai c Lumen, 
Ma l’ u de’ Latini corri- 
fpondeva all’oc de* Frati- 
cefi » cd all’ co de’ Greci, 
Dominoti!. Lottine» , Gli 
efempj chiaramente lo 
provano. Quando i Ro
mani -avevano a fcrivere 
in caratteri latini un no
me Greco c^p aveva % , 
non fi fcrvivano inai che 
del femplice u. W711 aspo; 
Epicurus , Pela-
JìumJjiicèpbalus , tAretbii- 
fa, Pliiiarcbtcs , &*c. Per \& det orario, ut in Zephy*



Airdum quiddam & barba- 
rum efficient. lb .

(a Pene non human! 
Voce, voi omnìno non vo
ce potius , intcr diferimi- 
na denti uin efflanda cft.

(b Pleraque rr s illa qua
li mugicnte li etera cludi- 
mus , M , qua nullum gras
ce verbum cadir. At illi 
jucundam , & in fine pre
cipue quali tinnientem , 

illius loco ponunt , qux
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qual amenità , quànd’ ella le prende in preftanza 
per efprimere delle parole Greche , come Zépbyri * 
Zopyri ; dove che le lettere Latine formerebbono 
un Tuono tardo e grottolano. La fella lettera dell’ 
Alfabeto Latino, eh’ c un F, 9 (a) forma meno 
una voce umana , che un duro fifehio . Si dee di
re lo (letto del V condonante , (Serviis) al quale 
avevafi voluto foflituire P Eolico digamma . l (ó) 
Latini terminano la maggior parte deile parole 
per un M eh’è una lettera come mugghiante ; il 
che mai non fuccede appretto i Greci, che ’n Tua 
vece fi fervono del n lettera di un Tuono chiarif- 
fimo e ’n (omino netto , in ifpezialità nel fine 3 
dov’ è poco in uTo in Latino .

Quintiliano palla poi ad un più confiderabilc 
inconveniente della Lingua Latina , alla quale 
mancano (c) delle parole per eTprimere molte co* 
fe eh’ ella non può far intendere (è non coll’ aju- 
to della metafora , ovvero della perifrafi : e 
Cicerone (letto , malgrado la Tua prevenzione , è 

.coftretto a confettarlo. Nelle colè ilefle che han
no la lor dinominazione particolare , la fcarfità di 
quella Lingua la coflrigce ritornare fovente alle

N iij
eft apud nos ratiffima ÌQ 
claufulis. Ibid .

[c] Hisilla potentiora , 
quod res plurimo: carene 
appellationibus ;ut cas no
celle Tic transferre , auc 
circumire : ib .

{(I) Equidem folco ctiam 
quod uno Grxci , fi alitec 
non pottum , idem pluri- 
bus verbis exponere . De 

Jìn. bon. mal* lìb* }-»
15.



I
■

fcrentium copia eft. Of/;;/- 
tìl Z n. c. io.

(A) Qualisapud Gracco.*? 
Atticifmos ille rcdolcns 
Athcnarum proprium fa- 
porcm . Quinti l. lìb. 6. c 4.

(zi) Eriam in iis, quoc de
nominata (unt lumina pau- 
pcrtas in eadcm nos fre- 
qucnriflìme revolver : at ti
fi s non vcrborum, fcd lin- 
guarum ctiam ihterfc dif-
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iteffe parole 5 ed a cadere in frequenti ripetiz*©, 
ni: (rf) dove che i Greci hanno abbondanza non 
foto di parole , ma d’ idiomi in tutto gli uni da
gli altri dìverfi .

Quelli idiomi o dialetti della Lingua Greca , 
non fono come le diverfe maniere-di parlare 5 che 
regnano in varie Provincie di noftra Francia , che 
fono una maniera di parlare rozza e corrotta , c 
non meritano di e fiere dinominate , Linguaggio. 
Ogni dialetto era un Linguaggio perfetto nel fuo 
genere che aveva corfo fra certi Popoli ; aveva le 
ina regole e le fue bellezze particolari , e di cui 
vediamo che Autori eccellenti fi fono elegantemente 
ferviti o ’n pro’a o ’n verfo , fov'ente anche me- 
fcolando tutti i dialetti infieme , di modo che pe- 
rò fempre ve n’ è alcuno che domina in ogni Au
tore . Da quello risulta la varietà e la ricchezza 
delle forme di dire e dell’efpreffioni che fi ammi
rano nella Lingua Greca , e non fi ritrovan nell’ 
altre .

Fra quelli idiomi diverfi (5) T Atticiimo eh’ 
era propriamente il Linguaggio degli Ateniefi , fu- 
perava infinitamente gli altri . Quello era un gu- 
llo come naturale al clima 5 che non fi trafporta- 
va altrove . Atene era 1’ unica Città della Grecia 5 
nella quale fi ritrovalfero y anche fra ’l Popolaccio , 
quelle orecchie fine e dilicate delle quali parla 

Orat n.17. Cicerone , Atticorum aures teretcs & religio[<e 5 le 
quali in udire una frale , una efprefiìone , un fuo-
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Quid cft quod in iis dc- 
mum A trienni fa porcai pu- 
tcnt ? Ibi demani thymum 
redo leve dicant ?... , - 
TEfehines intulit co ftudia 
Athenarum, qùas, vclut 
fata qucdamcslo terraqne 
degenerane fa porcai illuni 
Atticum peregrino mi- 
feuerunt. Quinti l. lib. 12. 
caj) io.

(a) Tincam Granius ob- 
ruebat nefeio quo fapore 
veraaculo : ut ego jam 
non mirer illud Thcophra- 
ilo accidfffe , quod dicitur, 
cum pcrcontaretur ex au- 
ricula quadam , quanti ali- 
quid vendere!*, &refpon- 
Gilles illa > atque addidif-

della Lingua Greca . jpp
fio fleffo di voce 5 di (cernevano le colui che par
lava fotte Forefliero o no , come .avvenne (/*).,a 
Teofraflo , e rendevano gli Oratori attenti periino 
allo fcrupolo , per non Infoiar fi ufeire dalla bocca 
pur una parola che potette offendere- Uditori tan
to difficili ad e Aere contentati .•

E’cofa di molta importanza il far oflcrvaré 
da’ Giovani nella lettura degli x.utori Greci , per 
quanto farà potàbile che cola folle P Atticismo , 
onde parlano tanto petto gli antichi , ed è più 
fac-le da etter fentito 5 che da eiprimerli colla 
definizione . Cicerone ha ragione di avvitare di 
non ritti ignerlo ad una fola fpezie di eloquenza. 
E’ vero che fi Icorge fpezialir.ente nel genere km- 
plicc , nel quale il fuo proprio carattere è di di
re le cofe più comuni e più piccole con una lem-

N iiij
fet.- Hofpes, non potè ini- 
noris ; tuliffe eum moiette , 
fc non effugere hofpicis 
fpecicm,cum astatem agc- 
rct Athenis, optimeque lo- 
querctur • Omnino ( ficut 
opinor ) in nottris ctt qui 
dam urbanorum , ftcut ilio 
Atticotuni , fonus. Czc.
Brut, n 172.

Quomodo Scilla Attica 
anus Thcopliraftum homi
nem alioqui difeitittimum 
annotata unius affetta tie
ne verbi, hofpitcm dixit ì 
alio fc id dcprchendiffc in
terrogata refpondit f quam 
quod nimimn Attico lo- 
qùcrctur. Ouìutìl. lib3 S» 
Cap. 1.
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(a> In Coniarla maxime 
claudicamus . . • • vixle- 
vcm confequimur umbram 
adco ut mi hi fermo ipfe 
Romanusnon recipere vi- 
deatur illam folis concefi- 
fam Atticis venereni , 
quando cam nc Gricci qui- 
dcm in alio genere lingure 
o^tinuerint . Quintil lib. 
io. cap. i-

[6] Quo nc Arhenas qui- 
de.n ipfas, dice Cicerone, 
m\gis credo fuifle Atticas. 
Orot n 27.

(c Si folti m illud eft 
Atticum ( cJagentei- cnu-
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plicità , con una grazia , con una bellezza , con 
una dilicatezza , da non poterli imitare in altro 
Linguaggio . Dal che viene , (4) come 1’ offerva 
Quintiliano , che la Commedia Greca fupera in
finitamente la Latina , il Linguaggio della quale 
n n è capace di quella grazia e di quella dilica
tezza, che i Greci iieHì non poflbno trafportare 
in un altro dialetto . Così per quanto dilicato ci 
fembri Terenzio, è molto lontano dalla dilicatez
za', e dalla grazia di Ariflofane .

Pure è duopo ricordarli che l’Atticifmo con
viene al genere fublime , come al genere fempli- 
ce e al temperato . Vi fu mai-itile più Attico di 
quello di (6) Demolìene , e di Platone tuo Mae- 
11 ro , c ve ne fu nello fleflo tempo di più vivo e 
di più elevato ? Lo fleffo era di (c) Pericle , la di 
cui eloquenza è fempre pofta in paragone col ful
mine e col tuono . Ma tutti aggiugnevano a que
llo carattere di forza e di grandezza una dolcezza

clcateque dicere ) nc Pe- 
ricles quidem dixit Atti
co , Qui fi tenui genere 
ureretur , nunqam ab Ar’>- 
ftophane Poeta fulgorare, 
tonare , permifccrc Gric- 
ciam dìftus clfet . Cic. 
Orafi. nu. 19. Quid Peri- 
clcs . . . cujus in labiis
▼eteres Comici .... le- 
peroni habitdffe dixerunt, 
tantamquein co vim fui IL 
fe , ut in corum menti- 
bus, qui audiffent; quali 
aculeos quofdam relinquc* 
ree . 3. de. Qat. n, x 3
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affegna : ut be- Opt. *

f

i

dblla Lingua. Greca.» joì
grazia eh’ era propriamente 1’ effetto dell3

gen. Or- 
fi. 13.

(rt) Vclut fimplex ora- 
tionis concbmcntum, quoti 
fon ti tur 
velut palato, excitarque, 
& a teedio defendit orat’o- 
nem : Sane tamen , urial 
in cibis, paulo liberalius 
afperfus, fi tamen non fit 
immedicus, affert aliquid 
propria: voluptatis : ita hi 
quoque in dicendo fa les 
habent quiddam , quod Atricifmus ilio 
nobis faciar audicndi fititn. 
Quitti» lib- 6. c> a.

(J> Nam meo quideni 
udicio illa eli urbanitas, 

latente judicio in qua nihil abfonum , 
nihil agre (le , nihil incon- 
ditum > nihil pcregrinum, 
ncque fenili » ncque ver- 
bis, ncque ore gcftuve 
polli r deprebenditur non 
vani fit in fingulis diftis, 
quam in toro colore di- 
cendi : qualis apud Graecos 

; redolcns 
Athcnarum proprium fa*1 
pere ni . Quitti, c. 4-

ed una
Atticifmo ..

Si può dunque accordare quello nome ad un 
difeorfo , nel quale il tutto è naturale, e tutto 
fcaturlfce da Porgente ; nulla è affettato , e pure 
tutto piace : le cofe grandi e piccole fono dette 

. con grazia eguale , benché diverfa ; regna («) un 
certo fale , ed un condimento fegreto , che ne 
anima il guflo , nulla d’infipido lafcia, fi fa dap
pertutto fornire al Lettore o all’ Uditore , (limo
la la lira curiofità , e , per dir così , eccita la fu a 

. Lete : in fomma per concludere in una parola : nel 
quale tutto e ben detto ; perchè quella è la de
finizione riftretra che Cicerone ne ;
?ie dicere > id fit Attice dicere .

(b) Sopra quello modello formoflì quanto era 
dinominato, Urbanità Romana, che non foffriva 
o ne’ penderi, o nell’efpreffione , o nella manie
ra di pronunziare cofa alcuna che foflè dura, e 
Spiacevole , o fendile di ftraniero ; di modo che 
confifleva meno in ogni frafe fcparata, che’n una 
cert’aria del difeorfo , e ’n un carattere che uni-



delle Ope-

era proprio della Cit- 
1’ Atcicifmo della Città di
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verbalmente vi regnava , ed 
tà di Roma , come 
Atene .

Cicerone vi fu più d’ogni altro eccellente y 
e non fo fe nulla fi porta ritrovare di più perfet
to in quello genere che i fuoi Trattati dell’ Ora
tore , in ifpezieltà ne’ Dialoghi che vi fono infe
riti, ne’quali brilla una grazia inimitabile di elo-, 
cuzione , e come un fiore di pulitezza , nel che 
confitte principalmente 1’ urbanità .

Abbiamo anche nella nottra Lingua 
re in quello genere , che non cedono alle anti
che • nelle quali tutto è detto con ifpinto, ma 
con femplicità ; un motteggio fottile e dilicato 
fembra aver prefo in prettanza il linguaggio dalla 
fiefia natura : le quittioni più attratte, diventano 
fenfibili e palpabili per 1’ aria di femplicità che lor 
è data ; e fi vedono le maniere gioconde e ferio- 
fe trattate con tutta la grazia , e con tutta la di- . 
gnità che ad effe convengono .

Prego il Lettore perdonaimi quetta piccola 
cugrettìone fopra 1’ Atticifmo , che fembra ufeire 
un poco da’ limiti della Gramatica , ed appartene
re più alla Rettorica .

Vi farebbono molte altre rifleffioni da farfi 
fopra il genio, la forma di dire, la bellezza , la 
ricchezza della Lingua Greca : ma lafcio fimili ri- 
fleflìoni all’ attività de’ Maettri . Eglino ritrove
ranno nel loie fapere con che fupplire a tutto 
ciò che qui manca : e ’l metodo greco , eh’ e da 
gran tempo (ralle mani di tutti , loro fommini- 
flrerà quanto fi può defitierare fopra quetta ma
teria .



Della Lingua Latina. 203

CAPITOLO TERZO .

Dello Studiò Della lingua latina

T O (Iodio di quella Lingua è propriamente l3 
-Li occupazione delle dalli , e come il capitale 
degli efercizj del Collegio, nel quale s’impara, 
non Colo ad intendere il Latino , ma anche a 
fcriverlo ed a parlarlo . Come di quelle tre parti 
la prima e la più eflenziale , e prepara e condu
ce alle due feguenti , Copra quella ancora inciterò 
d« vantaggio , fenza però tralcurare le altre . Non 
oflerverò altr’ ord ne nelle ribellioni che ho a fa
re Copra quella materia , che quello degli fludj 
fletti -, cominciando da quello che rifguarda i pri
mi elementi di quella Lingua, e (correndo poi 
tutte le latti perfino alla Rettorica , la quale pe
rò averà un Trattato a parte •

Qual metodo fi debba feguire per 
infegnare il Latino .

La prima quiUione che fi prefenta è’1 Cape
re qual metodo fi debba feguire per inlegnare qua
tta Lingua . Parmi che oraattai generalmente con
vengali , che le prime regole, le quali fi danno 
per imparare il Latino , debbano ettere in Fran- 
cefe, perchè in ogni feienza , in ogni cognizio- 
ne , è naturale il pattare da una cofa nota e chia
ra ad una cola eh’ è ignota ed ofeura . Si è co- 
nofeiuto che non era men fuor di ragione , ne me
no contrario al buon difeernimento, il dare in 
Latino i primi precetti della Lingua Latina, di 
quello farebbe il farlo per la Greca e per tutte* 
le Lingue llraniere.



pentirli nell’ Univer- 
in altre cofe alcune
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Ma fi dee forfè cominciare dalla compofizio- 

ne de’ temi , o dall5 efplicazione degli Autori ? 
Quello è quanto cagiona maggior difficolta, e Co
pra di che i fentimenti fono di vi G . Non confu
tando ancora fe non il buon difcernimento e la 
retta ragione , pare che l’ultimo metodo dove- 
rebb’ eflere preferito. Perchè per ben comporre 
in latino , bifogna qualche poco conofcere la for
ma di dire, le locuzioni , le regole di quella Lin
gua , ed aver fatto un adornamento di un nume
ro affai confiderabile di parole > delle quali ben fi 
conofca la forza , e fiali in iliaco di farne una 
giuda applicazione . Ora tutto ciò non fi può ta
re fe non efplicando gli Autori , che fono come 
un Dizionario vivo , ed una Gramatica parlante P 
nella quale s’ impara dalla (le (fa fperienza la forza 
e ’l vero ufo delle parole, delle frali s e delle re
gole della Sintaffi .

E’ vero che ’l metodo contrario ha prevalutc? 
ed è affai antico ; ma non ne fegue per quello 
che fi debba abbandonarvi!! ciecamente e lenza 
dame . Sovente il coflume efercita Copra gli ani
mi una fpezie di tirannia che gli tiene in Cervia 
tù , e lor impedifee il fervirfi della ragione , che 
in quella forca di materie è una guida più ficura 

Quintil c^e f°l° efempio , quantunque autorizzato dal 
j 2< c tempo. Quintiliano confelfa che nel corfo de’ vent5 

anni ne’ quali infegnò la Rettorica , era (lato co
rretto a feguire in pubblico il coflume che aveva 
ritrovato llabilito nelle Scuole , di non vi efpli- 
care gli Autori , e non fi arrofsì di confelfare che 
aveva avuto torto di lafciarfi llrafcinare dal cor
rente •

Non fi ha occafione di j. 
fità di Parigi di aver fatto i
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mutazioni all’ antica maniera d’ infegnare . Vorrei 

che folle potàbile il farvi qualche prova di quella 
della quale parliamo , per atàcurarfi colla fpecien- 
za s’eli* avefle nel pubblico lo flelfo fiiccelfo che 
fo aver avuto in privato verfo molti Fanciulli.

Ma frattanto fi dev’ etàere molto contento del 
favio mezzo , feguito dall’ Univerfità , col non ab
bandonarci totalmente ad un Colo di quelli meto
di , ma coll’unirli amendue infieme , e temperan
do l’uno coll’altro, di modo pero che impiega 
più tempo , anche nei principj , nell’ efplicazione 
degli Autori , che nella compofizione de’ temi ,

E’ mia fuppofizfone che fi tratti d’ inflruire 
un Fanciullo che non ha per anche alcuna cogni
zione della Lingua Latina . Credo fia neceflario 
l’appigliarvifi della ftefla maniera che per la lin
gua Greca : cioè a dire , col fargl’ imparare le 
declinazioni, le conjugazioni , e le regole più co
muni della Sintatà . E quando è bene llabilito Co
pra quelli principj , e fe gli ha refi familiari con 
frequenti ripetizioni , fi dee metterlo allora nell’ 
efplicazione di qualche Auror facile , nel quale fi 
vada a prima giunta affai lentamente , ordinando 
con efattezza tutte le parole nel lor ordine natu
rale : rendendo ragione di tutto , genere , cafo , 
numero 9 perfona , tempo , ec. facendoli appli
care tutte le regole da elfo vedute , ed a milura 
eh* egli avanza , aggiugnendovene di nuove e di 
più difficili .

E’ un avvifo neceffario per tutto il corfo de. 
gli fludj : ma in ifpezialità di quelli ond’ ora io 
parlo 9 di ben fare ciò che fi fa9d’ infegnare con



morarcntur
i. c^p- 7.

b} Qua? ( grammatica ) 
nifi Oratori futuro fon
damenta fidcliter jecerit, 
quidquid fuperftruxcris , 
corruer . Qniuh l. t. caf-'y

(fi) Quod edam, admo- 
»crc fupcrvacuum fuerat, 
nifi anibitiofa feftinatione 
plerique a poftcrioribus in- 
ciperent; & dumoftenta- 
rcdifcipulos circa fpccio- 
fiòra inalane, compendio

Dello Stùdio 
tutto il fondamento ciò che infegnar fi dee , di 
ben inculcare a’ Fanciulli i principi e le regole , 
c di non affrettarli troppo nei farli paffare ad al
tre cole più alce e piu aggradevoli ,ma meno pro
porzionate alle loro forze . (a) Il metodo d’ in
segnar rapido e fuperficiale , che Infinga di mol o 
i Genitori, ed alle volte anche i Maeilri , perché 
fa comparire di vantaggio gli Scolari , in vece di 
far che fi avanzino , confiderabilmente li ritarda , 
ed impedifee loro fovente tutto il progreffo degli 
fiudj . (5) ! principi delle Scienze Inno come i 
fondamenti di un edificio . Se non fono fod' e 
protondi , quanto Copra di elfi è fabbricato, è ro- 
vinofo ; è meglio che i Fanciulli (appiano poco, 
purché lo fappiano con fondamento e per Tempre . 
Impareranno affai prefio, fe impareranno bene .

Per quello appartiene a quelli principi , io 
non ilio in forfè nel decidere , eh’ è neceffario 
quafi affolucamente 1* allontanarne i temi , che non 
fono acconcj , che a tormentare i Fanciulli con 
un travaglio di-molta fatica , e di poca utilità, 
che lor non cagiona per 1’ ordinario dalla 1 arte 
de’ Maeftri , che delle riprenfioni e de’ galligli? . 
Pèrche gli errori che fanno ne’ loro temi effondo 
frequentifiìmi e quafi inevitabili , tali anche diven
gono le correzioni ; dove che 1’ efplicazione degli 
Autori, e la Traduzione, nelle quali nulla da le- 
flefiì producono , e non fanno che predarli al Mae - 

llro ,

Quintìl. lìb.
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41ro , lor rifparmiano molto tempo , molta fatica 9 
c molti gartighi .

Ho Tempre decelerato, che vi foffero de’Li
bri comporti a bello rtudio in Latino per li Fan
ciulli che cominciano . Quelle compolizioni dove- 
rebbono effere chiare , facili , e grate . Da prin- 
c pio le parole farebbono quali tutte nel lor ordi
ne naturale j e le frafi molto brevi • Indi G au- 
roenterebbono infenlibilmente le difficoltà a pro
porzione del progrelfo che da’ Giovani può e.Per 
fatto • Averebbeli in ifpczielità la cura di far en
trare degli efempj di tutte le regole che debbon- 
fì insegnare ad effi . L* eleganza non è quello , 
che principalmente averebbe a cercarli, ma la pu
rità . Si tratta d’ infegnar loro de’ termini latini , 
di avvezzarli alle diverfe coftruzioni proprie a que* 
rta Lingua, e d’ applicare le regole della S incarti 
a quanto lì farà leggere da effi . Si potrebbe dar 
loro qualche apollegma , ovver motto degli An
tichi , qualche Storia tratta dalla fagra Scrittura , 
come quelle di Abelle , di Giufeppe , di Tobia, 
de1 Fratelli Maccabei , ed altre Cimili . Gli Autori 
profani ne poffono anche fomminiftrare di affai 
belle . Ne proporrò qui alcuni faggi affai brevi ? 
che non riguarderanno fe non i principi . Credo 
che nelle Scorie le quali fi traggono dalla Sacra 
Scrittura , fi debbano per 1’ ordinario cambiare 1’ 
efpreffioni e le forme di dire , che non fi ritro
vano negli Autori Latini • Nell’ Storia perciò di 
Tobia che fegue , in vece di, in diefyus Sabnana- 
far , ho pollo , tempore Salmanafar , e in vece d’ 
in captivitate pojitus , ho pollo , in captivitatem 
abduflus • li termine concaptivis , non è Latino, 
come pure non lo è , confortium , nel fenfo nel 
qual è qui prefo : ho foftituito al primo , Exiliì 
fui comitibus , ed al fecondo, foci star et» •
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*M.ÌIcu- * Un antico Protettore dell’ Univerfità ? cui 
set per f ho comunicate le mie ri fiottìo ni , fi è contentato 
addietro- di comporre di quella forca di Storie tratte dada 
Profefiore Scrittura Sacra , per 1’ ufo de’ Fanciulli che co
nci Colle- minciano a (Indiare la Lingua Latina , ovvero fo- 
»10 no nelle prime clattì . Spero , che il pubblico ave- 
Bqarvais. iu0gO di ette re contento di quelP Operetta ?

che P approvazione che le darà , innoverà l’Aa- 
tore a comporne un altra nello fletto gufto 5 ina 
di un genere diverto , nella quale fi aduneranno 
delle Scorie e delle mattìme di Morale , trace da
gli Autori antichi 5 e compofte per P ordinario de’ 
lor proprj termini : ma difimpegnate da tutte le 
difficoltà e proporzionate alla capacità de’ prin
cipianti .

* Quella feconda Opera è ufeita dopo la pri
ma edizione della mia » e P approvazione del pub
blico ha ratificate le mie conghieccure . In fatti 
non conofco libro che polla ’efier più utile ? e nel
lo (letto tempo più aggradevole a’ Giovani . Vi fi 
adunano con mole’ordìrft e feelta de’principi ec
cellenti di Morale 3 e Copra ogni maceria degl’ in- 
terettanti patti di Storia . Conofco Perfone mol
to intelligenti , le quali confettano che la lettura 
di quello piccol Libro ha Lor cagionato un fom- 
mo piacere •

Ex Tob, Tobias e>: Tribu Ncpbtali captus fuit tempo* 
cap. re Sal.manafar P^egis AJJyriorum . In captivitatetn 

abdiibliìs viam ver itati s non. dèferuit . Omnia bona 
anco babere poterai, qiwtidie fub exilii comitìbus 
impértiebat , Cum effet junior omnibus > nibil ta~ 
men puerile geffit • Tìenique , cum irent omnes ad 
Z'irulos aureos quos Jeroboam Rex Jfrati fecerat 9
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Epaminondas Dux clarijjìmus Tbebanorum , ExTElìa- 
unctm folam veftem babebat . Itaque quo tics eam no lib. f. 
mittcbat ad Fidlonem 9ipfe interini cogebatur con- 
tinere Jc domi, quod ci vellis altera decjfet • Tu 
hoc fi a tu rerum , cum ei Perjarum Rex magnani 
auri copiam mififfet ? noluit cani acciperc . S/ re
tte judicio 5 celfiore animo fuit is qui aurum re- 
cufavit y quam qui obtulit .
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bic folus fugiebat focietatem omnium . Pcrgebat au- 
tem ad templum Domini ,& ibi adorabat Detim . 
Picee & bis fimilia fecundum legem Dei p verniti! 
obfervabat .

Prator midie re ni fanguìnis ingenui damaci tam gx yal. 
capitali crimine apud tribunal fuiim 9 trodidit trium- 
viro necandam in carctn e .Is qui cuflodico pracrat , cip ^.11,7. 
mifericordia motus 5 non eam pilotinus frangala- 
vit.Quin etiam pcrmifit ejas filie ingredi ad ma- 
treni 5 fed poftquam cxplorajfet eam diligenter , 

,nc forte cibimi aliquem infcrretx exiflimans fiitu* 
rum ut inedia con fumerò tur . Cum autem jam dies 
plures effìuxiffent 9miratus quod tam dia vivere19 
curiofius obfcrvata jìlia auimadvertit ciuf laTle ma^ 
treni nutriri . Qu^e res tam admirabilis ad Jw./Z-Plin. hìH: 
ces periata 9 remilfionem p^n^ mulicti impetra nat. i 7. 
vit. Nec tantum matris falus donata filie pietà- cap. 36. 
ti efi > f<td ambe perpetui! alimentis publico fum- 
pili fuftcntats funt , & career ilio , extruttv ibi Pie- 
tati s templi > confecraip.s „ Quo non penetrai 9 a ut . 
quid non exeogivat pfetas ^qan in carcere fervali-

• O
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u'e genitrici^ nova™ r a tiriti-.in invanii ? Quid enira 
tam inufiicitum , quid toni hiriuditum , quatti m ri
tirili natie uìierìbus alitavi fuiffe ? Putrirei aliquis 
hoc coutil veruni naturavi fattimi , nifi diligere 
parentes prima natura lex cjfet .

Ho lalciato a bello Audio un 
ficolrà nell’ultima Sto-, ia, pe che

poc o più di dff- 
a m ilura che fi 

avanzeranno i Fanciulli nell’intelligen za del La
tino , c duopo che fia più difficile quan to fi da.cà 
alla loro efplicazione.

Prego i Maeftri ? a’quali c commetta 1’ edu
cazione de’Fanciulli 5 prima ch’entrino in Colle
gio , voler ben efaminare fenza prevenzione , ed 
atticurarfi ancora colla prova , fe quella maniera 
d’iflruire fia più breve , più facile , più ficura , 
di quella che d’ordinario s’impiega facendo loro 
a prima giunta comporre de’ temi . Le flette re
gole vengono a quello , e loro fono fpetto repli
cate ; ma con quella differenza , che ne ritrovano 
.1’ applicazione in tutto fatta appretto gli Autori 
che fpiegano : dove che fon obbligati a farla da 
fefteffi ne’ temi ; il che gli .efpone , come ho di 
già ottervato , a fare molti errori , ed a foffrire 
molte riprenfioni e gaftighi. Non po tto lafciar di 
credere , confultando il buon difeemimento e h 
retta ragione , che i fanciulli avvezzi così ad el- 
plicare per lo fpazio di fei ovvero nove me fi , ed 
a render conto di poi di loro efplicazione , o di 
viva voce, o per ifcritto , o piuttoflo dell3 una e 
dell’ altra maniera , fono molto più in ifiato do
po di ciò a cominciare a fare de’ temi , fe ciò 
venga giudicato fpediente e ad entrare nella fella .

pebbo anche avvifare i Maeilri a’ quali è com
metto il dare a’ Fanciulli le prime irruzioni , di 

jftarfene jnolto attenti a far loro prender? un tup °
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La fatica delle baile elafi! , per rapporto ali’ 
intelligenza della Lingua Latina confili' nell’ elpli- 
cazione degli Autori , nella compofizione. de’ Te
mi , e nella Traduzione . Ho trattato altrove di 
quell’ ultimo punto : qui parlerò degli altri due.

E’ Polito il lagnarli con ragione , che gli Au
tori Latini mancano per la fella e per la quinta. 
Quelli che vi fi polfono utilmente efplicare lì ri
ducono a due o tre 5 Fedro 3 Cornelio Nipote , Ci
cerone . Perchè non fo fe debbano metterli in que
llo numero Aurelio Vittore , ed Eutropio , che fo
no compend) aliai informi della Storia Romana 
ripièni per 1’ ordinario di un gran numero di no’ 
mi propri e di Date di Cronologia , molto adac" 
tate ad infaftidire i Fanciulli , che com nciano 
Allcttare il Latino . Si potrebbe anche dubitare a 
le Pillole di Cicerone fieno molto adattate a qu 
fie Clafiì 5 perchè fono un poco ferie, e fovencf

O ij

Di quello fi dee ojjervare velia fefla 
e nella quinta Claffe .
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no naturale nel leggere, nell’efplicare , e nel re
citare le loro Lezioni . Dinomino tuono naturale, 
quello di cui per 1’ ordinario è folito il fcrvirfi 
nella conversione, parlando ad un Amico , fa
cendo un racconto : e larebbe allora cola degna 
di riio il gridare di tutta lena, com’ è molto or
dinario a’ Fanciulli il fardo . So per e.perienza 
quanto colli di poi il correggerli di quello difet
to, di cui fempre confervano qualche cola nella 
loro pronunzia .
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1MP1OS TORQUET CONSCIEaTJA .

<Cic. 1. r. 
de Icg. n, 
40 Tac 
Annal 1. 
.6 num. 6

Tìionyfius Tyrannus Syracufanorum , cmn omni 
r , in dica vii

Angor folicitudo confcienti<e diti noeluque 
'Vexat inipios . Non immeritò 9 ajebat Sapiens , (i 
recludantur tyrannorum mentes 9 poj[’ afpiti lania- 
tus & illus - Ut cnim corporei vcrbcribiis , ita ft- 

l'b J..i4 c^ libidine animus dii aceratur .... Dicìmr 
^\ira. 20. Nero 9 poflquam mai rem Agrippina in interfetit y per

fetto demum [celere , magnitudintm ejus intelle- 
xijfe. Per reliquum nottis modo in tenebris & iH- 
bili [e occultans , modo prec pavore exurgens , C?* 
mentis inops 9 lucem opperiebatur 3 tanquam ,e>:i- 
tiiim all a tur am .

1 1.
P A M O C L E
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te ditficili ed oCciire . Sia come fi voglia , qu'efli 
Autori fi riducono a tre , e non battano per que
lle due Clatti , in ipfezialicA (apponendo che i Fan
ciulli entrino nella prima dx già un poco illruiti 
nell’ efplicazione .

Panni vi fi pofia agevolmente fupplire, pren
dendo da Cicerone 3 da rito Livio , da Celare, 
c da altri limili Autori , de’ luoghi fcelci , e per 
la Storia , e per la morale, ed accomodandoli alla 
capacità de’Fanciulli Seneca, Plinio , e Valerio 
Maffimo, benché meno puri, potranno anche tom- 
minittrare delle Storie e dèlie maffirne utili e gra- 
tc , che dall abilita di coloro che le prepareranno , 
faranno ridotte ad uno ttile più chiaro e più pu
ro . N’ efporrò qui alcuni faggi .
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MAGISTRI FALISCORUM PERFIDIA.

Romani Camillo Duce. Falerìos obfidebant . Afos T. Liv. 1. 
crat tane apud Faìifcos , ut pliires firn al pueri u- 5. n 27. 
nius Mi'gifiri cura demanderentur . Principimi ii~ 
beros 5 qui feientia videbatur precedere > erudie- 
bat . Is cum in pace infticuiflet pueros ante urbem 
lufus ex eretta tionijque cauja pio ducere eo mere
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ipfe quatti parutn ejfct bcasus . jblam cum quidam n.<5r, 
ex ejus ajfentatoribus Damoclcs commemorar et in 
fermone copias ejus , opes , majefiatem , rerum a- 
bun danti am 9 magn ficcntiam <edium regia rum ; ne- 
garetque unqu.mi bcatiorem ilio quemquam fuijfe 9 
P’is ne igitur 9 inquit 9 Damocle > quoniam bec tc 
vita deletlat , ipfe candem degiiflare fortunam 
experiri moam ? $um fé ille capere dixìjfet 3 coK 
locari juffìt borni noni in aureo leélo sfrato puleber- 
rimiS' Jìragulis abacofque complufes ornavit ar
gento auroque ceciato . Tum ad menfam eximia for- 
ma pueros deletìos jujfit confifttre 1 e.fque ad nu- 
tum illius intuentes diligenter mimftrare • Adorane 
unguenta 9 corona \ incendebantur odores : menFe 
conquifitijfimis epulis extruebantur . Fortunati^ fibi 
Damoclcs videbatur . In boc medio apparata fui- 
gentem gladium j e lacunari feta equina appenfum , 
dìmitti jujfit , ut impender et illins beati cervici- 
bus . Itaque nec pulcros illos adminijlratores afpi- 
ciebat , uec plenum artis argentarti : ne^ tnanutn 
porrigebat in menfam ; jam ipfe defluebant coro-* 
ne : denique exoravìt Fyrannum ut abire liceret 
quod jam bcatus effe nollet • Satìs ne videtur de- 
claraffe Dionyfius , nihil effe ei beatimi, cui fem- 
per aliquis terror impendeat ?
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DAMONIS ET PYTHI7E FlDELIS AMICITIA .

Val. Max 
1- 4- c 7. 
Cic. 1. 3. 
de Off. 
mini. 45.
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per belli tempus non in termi fio , die quaderni eos 
paiilatim [olito longtus trabendo a porta , in caflra 
Romana ad Camillum perduxit . Ibi [celcfto [acino» 
ri [celeftiorem [crmonem addidit : Fai eri os [e in 
m.rnus Romanorttm tradidifle team eos pueros 5 q ta
rimi parentes in ea civitate principes crani , in 
corum potefiatem dedi/[ct . Que ubi Camillus audi- 
tìì , bcminis perfidiane execratus ; non ad fimi le ni 
tui , inqttit , nec Populum , nec imperai orem , cut» 
[celcfto munere y [ccleftus ipfie venifiì . Sunt belli 
et am , fieni pacis , jura ; j ufi eque non minus quam 
fori-ter bella gcrcre didicimus • Arma habemus 5 
non adverfum carìt atatem , cui etiam captis ur
bi bus pa citar : [ed adverfùs hoftes armatos , a 
qtiibus injufte lacejfiti fuimtis • Denudari deinde ju[- 
fit T.udi magiftrum , eumque manibus pofi tergimi 
illi atis reducendum Fadcrios pueris tradidit : vir» 
ga[que cis 5 quibuS proditorem agerent in urbem 
wcrbcrantes y dedit . Falifci Romanorum fidem 9 & 
juflitiam ammirantes 9 nitro [e iis dediderunt 5 rati 
[ib corum imperio rnclius [e quam legibus [uis 'vi- 
fluros . Camillo & ab bofi bus a civibus girati^ 
afte . Pace data exercitus Romani redu&us.

Damon & Pytbias, Pytbagqricee. prudenti 
facris initiati , tam fidelem inter [e amicitiam jun- 
xerant , ut alter prò altero mori parati cj[emt . 
Cum corum alter a Dionyfio tyranno nece darnna- 
rus y impctra([ct tempus aliquod, quo profetius do - 
mum res [uas ordinar et y alttr rvadem Je prò re- 
ditu cjus dare tyranno non dubiuavit y ita ut , fi 
ille non revcrtiQ'et ad diem y morieudum effet (ibi
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iffi . Igitur omnes , e> in primis Dionyfius nova 
atque ancipitis rei exitum cupide expetlabant. Ap
propinquante de inde definita die ? nec ilio redeun- 
te, untifquìfque fluì ritiri damnabat tam temerarium 
fponforem. At is nihil fe de amici conflantia me
stiere prridicabat . Et vero ilio ad dictn diflam fu- 
pervenir . Admirat us eorum fidem tyrarinus , peri
vi* ut fe in amici ti am ter Cium reciperent »

V.
STILPONIS prte.lara vox.

Urbem Megara ceperat Demctrius , < * 
ìnen Poliórcetes fuit. Ab hoc Srii non philofopbus C0Ilftant. 
interrogatile , ntim quidperdidijfet ? Nibil, inquiti an c 
Omr.ia namque mea mcenni funtl . Atqui & patri- 
monium ejus in pratdam ce fiorar 9 & filiti s rapue- 
rat boftis i & patriam cxpugnaver.t . Ili et amen 
capta urbe , nihil fe damni pafiìim fuijfe iejlatus 
efi. Aabcbat enirn fecum vera bona 9 doClrinam 
fciliat & virtutem in qua hòflis manuni injice- 
re non poterai : at ca 9 qua a militibus diripieban- 
tur y non judicabat fina . Omnium jcilicet bonoruni 
qticG extrinfecus adveniunt b incerta poffefiìo cfì. 
ita inter micantes ubique gladios, ruentiuni 
teftorum fragorem 3 uni homini pax fuit .

VI.
Beneficia voluntate Constant.
Beneficia non in rebus datis , fedin ip fa benefit- Sencc de 

ciendi voluntate confiflunt Nonnunquam magis nos b.nef. l.r. 
cbligat, qui de dir Parva magnifico ; qui regum c. 7-&S. 
aquavit opes animo \ qui exìguunt tributi 9 fed li- 
benter . Cum Seccati multa multi futs quifqtie

O iù’j
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fa cullati bus offerrent , JEfebines paupcr auditor 3 
J\ibil , inqv.it digmìm le quod dare libi poflìim 9 
inverno ; c> hoc tantum pauperem me 
Itaque dono tibi quod unum babeo > 
Ufo- munta rogo , quale cumqtie eft, 
ris 5 cogitcfque alios , ami multimi tibi darai11 

,ptus fibi reliquijfe . Cui Socrate s . Iflud quidem * 
inquit, magnutn mibi munus videtur , nifi forte 
parvo te rfftimas . Habebo itaque cura ± ut te me- 
Harem tibi reddam , quam accepi. Plcit yEf chine $ 
hoc multare omnem juvenum opulentorum m\>ni- 
jìcentiam .

Non ho duopo di Rendermi qui di molto per 
inoltrare quanti luoghi limili di Autori antichi , 
Scelti e preparati con diligenza e difcernimento 5 
poflòn efiere nello fteflb tempo utili e grati illa 
Gioventù • Tutto quello che fi può desiderare , 
parmi nello fteffo tempo vi fi ritrovi : la foftanza 
del Latino , 1’ applicazione delle regole 5 i termi
ni ' i pender! , le rifleifioni , ìe maflìme, i fatti, 
e un Maellro intelligente ben Saprà far valere il 
tutto .

Comincierà Sempre dalla coflruzione 5 c dif- 
porrà ogni termine nel Suo luogo naturale . Farà 
dapprincipio Semplicemente esplicare , di modo che 
fi metta in chiaro la forza di tutte 1’ efprefSioni . 
Trarrò dalla Storia di Damocle degli efempj di 
quanto io credo fi dee mettere in pratica nell’ 
efplicazion degli Autori per coloro che comincia
no i loro Rudj .

5, Dionyfiiis tyrannus Syracufanorum : Dio- 
„ nigi tiranno de’ SiracuSani , cimi abundaret oni- 
s? ni genere opimi & voìuptatum , come abbonda- 

va in ogni genere di ricchezza e di piaceri , 
a, indicava ipfe quam parimi ejfct beatus > m®-

inqv.it
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fòro egli fi e fio quanto poco fofTe felice . 5, Quan

do gli fcolari fono un poco avanzati , quali da 
me fi frappongono , quando entrano nella feda, 
credo fia meglio così tagliare una frafe in varie 
parti le quali fanno un fenfp compiuto , ed i ter
mini delle quali fono legati naturalmente infic
ine , che il fepararli tutti ed applicare il Franco- 
fe ( o Z’ Italiano ) ad ogni paiola Latina , di co- 
teda maniera Dionyfius Denis 9 Dionigi : Tyrannus 
Tyran Tiranno : Syracufanorum , des Syracu- 
fains, de’ Siracufani . Dopoché hanno così efpli- 
cata una frafe traducendo ed efprimendo la forza 
di tutte le parole 5 fe vi è qualch* efprelfione , 
qualche forma di dire più elegante da metterli o 
fieno foflituite : „ Dionigi Tiranno di Siracufa , 
5) benché foffe nell’ abbondanza di ogni forca di 
,, ricchezze e di piaceri , fece conofcere egli llef- 
3, fo quanto poco fofTe felice . tc Si rende lor la ra
gione di quelli cambiamenti .

In quella prima frale, benché b revi (fi ma * 
fono cinque o fei regole da efplicarfi . Perchè 
Syracufanorum & opum nel genitivo? Perchè ge
nere in ablativo ! Perche ab un dar et in foggiana-, 
vo ? Che lignifichi quam unito a beatasi Perchè 
effet in foggiuntivo , e perchè beatus in nomina
tivo ? Quali tutte quelle regole fi ritrovano nel 
Rudimento , e bifogna Tempre riferirle parola per 
parola come fono ne’ loro libri , a fine d’ incul
carle ad elfi di vantaggio , e di sfuggire ogni.con
ili (ione , Quella che rifguarda il regolamento di 
«blindare 9 non vi fi ritrova . Il Maeflro la dirà 
loro di viva voce , quale per cagione di efempio 
eli’è nella Gramatica di Port-Royal. I Verbi di 
abbondanza 0 di privazione reggono per lo più ly 
ablativo . Si citano gli efempj che vi fon riferiti»
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Bada dapprincipio il dir loro quella regola, eh’è 
femplice e breve ; quando poi 1’ occaGone Ce ne 
prelenta 5 fi fa lor olfervare, che alcuno di quefti 
•verbi ricevono affai indifferentemente il genitivo 
ovvero l'ablativo ; e fe ne apportano degli 
efempj •

Sono in quella Storia molte efpretfìoni poco 
ordinarie , e fi dee proccurare di farle ben inten
dere da effi : ftragulum , abacus9 unguentami lacu
nare feta • L’ufo dei verbo negare domanda una 
particolar attenzione ♦ Bi fogna far ben intendere 
la forza della parola exoravit . Orare lignifica pre
gare , domandare qualche cofa : exorare , eh’ è un 
verbo compofto di ex e di orare9 finifica ottene
re ciò che fi domanda . Diverfamente fi coftrui- 
fce. Regge 1* accufativo della perfona ; ed è Cogni
to da un ut col Coggiuntivo , come in quello luo
go : exoravit tyraniium ut abire l icore t: 35 ot- 

tenne dal Tiranno che gli Coffe pennello il ri- 
3, tirarli , ovvero, ottenne dal Tiranno la per- 
,, milione di ritirarli. Alle volte regge la co- 
fa e la perfona nell’ accusativo , fine ut id te exo* 
rem permettete che io ottenga quello da voi . Si 
mette anche la cofa nell’ acculativo e la perfona 
nell’ ablativo : Exorare aliquid ab aliquo ; ottene
re qualche cofa da alcuno . 1 Fanciulli con que
llo mezzo imparano la forza del Latino : e il IVI ae
di ro non manchi di far entrare quelle parole e 
quelle frali ne’ temi che lor alfegnà .

Vi fono certe dilicatezze che fi polCono far 
enervare ad efl-ì in quell’ età . Gladium demitti 
jtffìt 5 utimpenderet Hìius beati ccrvicibus. Si po
teva metteje femplicemente illius ccrvicibus . Qual 
bellezzancn aggiugne quella parola beati ? Il pen- 
i.eio eh’è nel fine > corrifponde a quella parola >
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e bifogna farla offervare : Exoravit tyrannuiri ut 
ab ir e licerci * quod ja>n beatus ej]'e nollet,

La ferrtenza che termina quefia Storia , con
tiene l’ irruzione morale , che fe ne dee trarre : 
e il hlaeflro non lafci di metterla in ufo. Può in 
quell’ occafìone raccontare la favola del ciabatti
no, i] quale riportò al Teforiere la fomma di da
naio che ne aveva ricevuta , la quale gli toglieva 
il fuo ripofo e la fua felicità. Vi fono molte al
tre ofìèrvazioni da farli fopra coteHa Storia , e 

'quanto alle maniere di parlare, e quanto alle re
gole della Sintalfi - Non è Hata mia intenzione 
che il mofìrarne alcune, lutto ciò non fi fa in 
una fola Lezione . Ma fi dee aver la diligenza, 
dopo ogni efplicazione , di domandar conto agli 
Scolari di quanto fi è detto. Alle volte fi dino
tile e al giorno feguente l’interrogarli; e con que

lla dilazione meglio fi conofce s’eglino fieno fla
ti attenti « La traduzione che fi da a fare ad elfi 
di quelli luoghi , o nello Hello giorno , o dopo 
alcuni giorni, produce lo beffo effetto.

Aggiugnerò qui una favola .di Fedro, unica
mente per inoltrare come fi pollano far difeerne- 
rc anche a’ Fanciulli i luoghi che hanno della 
bellezza .

Os devoratum fauce cum barerei Lupi, 
Magno dolore vicius, capii fingulos 
Inliccre prctio , ut illud extraberent malum 3 
Tandem perjìfiifa (fi y^rej arando Gruis5 
Gul^que credens colli l ongit uditi em 9 
Periculofam fecit me dicinam Lupo .
Pro quo cum fallo fi agitar et premium :
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Ingrata es 9 inquit 9 ore qua? noflro caput 
incolume abfluleris 9 & mercede™ poflulas •

Quella favola è breve, e femplice 5 ma di 
una bellezza da non poterli imitare nella fua fetri
plicità , che n’ è la principal grazia . 1 Fanciulli 
ancora fono capaci di conofcerne tutta la perfe
zione y e molti ne ho veduti ne’pubblici efercizj 
non vi lafciar fuggire neppure una parola che fof- 
ie degna di offervazione 5 e renderne un conto 
efatto .

Os devoratum . Quello termine è molto pro
prio perefprimere l’azione di un Lupo affamato 3 
il quale non mangia 3 ma inghiottifee 3 o piattello 
divora con avidità .

Magno dolore v ictus c<cpit fingulos inliccre 
pretio . 11 Lupo naturalmente non c un animale 
manfueto e fupplichevole . La violenza è fua pro
prietà . Gli collo dunque di molto, il di Coen de re 
a tanto umili preghiere. Seguì lungo combatti
mento fralla fua ferocità naturale , e il dolore che 
{offriva . Quello alla fine fuperò 3 e canto ben 
efpr me il termine 'viEhis . Dolore magno oppref* 
fus \ non averebbe prefentata la ftefla immagine.

In licere ovvero illicere pretto . Quello ter
mine è elegante e d.licato • Se ne fa fentire c 
ben intendere la dilicatezza 3 non meno che degli 
altri comporti : alliccre 9 pelliccre ; e fe ne addu
cono degli efempj tratti da altre favole di Fedro.

Ut ilhtd e xtraheren t mal in» 9 in vece di dire 
iìlud os . L’ effetto per lacaufa. Qual differenza ?

Tandem . Quello termine dice molto 5 e fa 
intendere che gran numero d’ altri Animali era 
di già flato Cotto 1’ dame 9 ma non erano flati 
tanto (ciocchi quanto la Grue .

Perfuafa ejl jurej tirando ; Ella non averebbe
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predata fede alla femplice parola del Lupo ; gli 
fu duopo un giuramento , e fenza dubbio de’ più 
terribili . E con quello la (ciocca lì credette in 
ficuro .

GtiLeque credens colli magnitudine in E’egli 
pofhbile il deferiver meglio 1’ azidn della Grue ? 
Per comprendere tutta la bellezza di quello ver- 
io , altro non ricercali che il ridurlo alla femplice 
propofizione : & collum infere ns gul<e Lupi . Col
lum folo è poco: Collum longum , dice più; ma 
non preferita l’ immagine : dove che col foditui- 
re il fofiantivo all,’ addiettivo , coll? longitudine)» 
pare che il verfo lì allunghi non meno che il 
collo della Grue . Ma fi può meglio efprimere 
La pazza temerità di quella beftia , che olà met
tere il fuo collo dentro la gola del Lupo , che 
con quella parola 5 credcns ? Si efplica la forza 
di quello termine , e Le ne adducono molti efempj 
tutti da Fedro . ‘

Periculofam ferie medicinam Lupo , Potevafi 
dire femplicemente : os extraxit a gula Lupi . Ma /?- 
cit medicinam , ha molto più grazia: e l’epiteto, 
periculofam , efprime qual rifehio fia incoilo que-. 
Ho Medico imprudente. Si ha la diligenza, elpli- 
cando / medicinam , che qui Lignifica una opera
zione di Chirurgia , di avvifare che approdo gli 
Antichi , ì medici non erano diftinti da’ Cefalici > 
c ne facevano le funzioni .

Flagitaret . Quello verbo lignifica domanda
re con iflanza ed importunità , (limolare, folleci- 
tare , ritornar dovente a far la richieda . Te ter et , 
poflularet , non averebbono la defila forza .

Ingrata es , inquit, cc. Quella maniera , mol
to ordinaria appiedo Fedro 9 ed in tutti racconti, 
e molto più viva che le fi dicale ; refpondit
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Lupus 9 ingrata es , ec. Si fa anche ofiervare quan
ta la rifpofta del Lupo ha vivacità e forza . Ore 
tioflro è molto migliore, che mìo. 11 Lupo fi 
confiderà come un animale importante .

Ecco la favola intera , raccontata di una ma
niera femplice, e priva d’ogni ornamento: il che 
fa molto meglio conofcere tutta la bellezza. Si 
potrebbono avvezzare 1 Fanciulli a riduire così i 
luoghi che fofiero capaci di tal cambiamento.

Cum os b&reret in fauce Lupi , ìs mag -o do
lore opprejfus , c<£pit fingulos animantes rogare , 
ut fibi illud os extraberent . A ccteris repulfam 
faflus efl : at' Gruìs perfuafa eft illius jurejuran- 
do 5 fuumque collum Lupi galee infcrens 9 extraxic 
os 5 Pro quo fatto cum il’a peterct p ramiti»* , dixit 
Lupus : Ingrata es , qua ex ore meo caput abftuleris 
incolume 5 mercede»* poflutas •

Lafcio concludere il Lettore quanto le fiorie 
le favole efplicate di quella maniera ogni gior

no 3 nel corfo intero di un anno , fieno acconce 
a lor far imparare il latino ; e , quello eh’ è mol
to più importante : quanto elleno fieno adattate 
2 formare nello fteffo tempo in elfi il guido 5 e ad 
iflruire l’intelletto •

Della Compofifone de'Temi.

Quando i Fanciulli hanno di già qualche leg
giera tintura del Latino , e fono fiati un poco 
ilìruiti nell’ efplicazione 3 credo che. la compofi- 
zione de’ Temi porta lor eflere mole’ utile 5 purché 
ella non fia troppo frequente 5 in ifpezialità ne’ 
principi . Ella gli obbliga a mettere in pratica le 
regole che loro fono fiate fovente efplicate di vi
va voce 5 ed a farne da fetteffi 1’ applicazione , il 
che-le imprime affai più profondamente nel loro



(a) liverfus, qui ad imi- 
tationem ferì bendi propo
ne ninr > non otiofas velini 
fenteutìas babeant, fed bo
ti ef uni ali quid inonentes .

glorie che 
ile Matti me ,
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intelletto; e dà loro occafione d’ impiegare tutte 
le parole e tutte le fra fi , che fono Rate fatte of- 
fervare da effi nell’efplicazion degli Autori; per
chè farebbe da defiderarfi che i Temi che loro 
fon dati .fodero per 1’ ordinario comporti Copra lo 
fletto /lucore, che lor fotte flato efplicato, il qua
le fomminiftrerebbe ad etti dell’ efpreffioni e delle 
locuzioni di già conofciute , delle quali farebbe- 
no 1’ applicazione fecondo le regole di lor Sintafla .

f\ion è neceflàri o l’avvertire che i Temi deb
bono fempre , per quanto è poflìbile, contenere 
qualche patto di Storia, qualche Matti ma di Mo
rale , qualche verità di Religione . E’ queflo uà 
cortume anticamente flabilito nell’ Univerfità 5 e 
vi è aliai generalmente praticato . Egli è di gran
de importanza per li Giovani 9 de’ quali infenfibil- 
mente riempie l’intelletto di cognizioni curiofe, 
e di principi utili per la direzione della vita. Ho 
di già notato quello dice Tertulliano in materia 
degli efempj che i Maertri di fcrivere propongono 
per Modelli a’Fanciulli, (a) Non vuole che que
gli efempi fieno comporti di parole capricciofe, e 
di penfieri di poco importanza , che non formano 
alcun fenfo ; ma che comprendano delle Maflìme 
fode , le quali infognano qualche verità . La ra

ne adduce è m fommo fenfata . Que- 
dic’ egli imparate nell’ infanzia , ci 

feguono perfino nella vecchiezza, c 1’impreflione 
che hanno fatta nell’ animo per anche tenero patta 
perfino a’ cottami , ed influifee fopra le azioni «

Profequitur bfc memoria 
in Jeue fintevi , & iwpreffa 
animo rudibufque ad ma* 
res proficict . Quinti! • lib 
1. cap.



ri voler Tempre mettere ne’ Tuoi Temi

(Natura tcnacifiìmi 
furrjus eorum quce rudibus 
anni? porci pimus: ut fa por 
quo nova imbuas> durar.
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Perchè (rt) 9 foggiugne altrove, l’animo de’Fan
ciulli è come un vafo nuovo , il quale conferva 
per gran tempo l’odore del primo liquore eh’è 
in eftb verfato : così le prime idee che lì ricevo
no in una età poco avanzata non fi cancellano d’ 
ordinario che con Comma difficoltà .

Tutto ciò è anche più vero per rapporto a’ 
Temi. Ben fi difeerne quanto lìa cofa degna di 
rifo il riempierli (empre di frafi triviali , e che non 
lignificano cofa alcuna. Pietro é più ricco ebe Pao
lo y e dev' efifere più filmato dì effo Lepido 
c venuto da Lione a Parigi, e mi ha portato il 
danajo che aveva ricevuto da mio Padre .... 
Uno Scolaro diligente dee pentirfi di non avere 
fludiate le lezioni , che il fino Maeftro gli ha infe* 
gnatc . Non fi potrebbono applicare le fiefi'e rego
le ad efempj di maggiore utilità? La ficien^a dev* 
efiferc filmata più che le ricchezze , e la virtù è 
anche più preziofia che la ficienza .... Ciro , Re 
di Pcrfia , avendo alla fine prefa Babilonia , per- 
mi fio agli Ebrei il ritornare in Gei tifai emme, e ri
mondò in quefta Citta i va fi fiacri che ri* erano 
fiato per P addietro trafportati in Babilonia , e 
Baltaffar aveva contaminati in un pubblico banchet
to ... 7 Fanciulli Crifliani debbono aver rojfiore 
di >:on leggere i libri fiacri, che fono come unalct? 
tera che il Padre celefie lor ha ficritta.

Non credo però che un Maefiro debba rifiri- 
gnerfi a fogno di non ofar mai di dare fc non 
delle frafi che portano feco qualche ifiruzione , e 

un difeor- 
fo

16. I. i. c. r. Quo ferrici 
efi imouravcccns, ferva- 
bit odorcni 7‘cfia diti. 
llor. L i. epifi. 2.
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fo feguito . Sovente per riufcirvi fi foggettereb- 
be ad una inutil tortura , in ifpezialità nè Temi 
d’imitazione: Egli dee riferbare la fua fatica per 
cote che ne Geno più degne . Le fra Ci feparate gli 
cederanno meno, e non faranno men vantaggio (e 
per gli Scolari .

Ne’ Temi d’ imitazione fi dee oflervarc un 
giudo mezzo fra una facilità troppo grande, che 
non iafcierebbe a’ Fanciulli quafi altra fatica che 
quella di copiar le parole e le frafi del lor Auto
re; e una difficoltà troppo grave , che lor fareb
be perdere molto tempo, e fovente farebbe fopra 
Li loro capacità. Il luogo che lor fi dà ad imita
re, non dev’ efier. lungo. Dapprincipio è bene 
che non abbiano a cambiare quafi che i foli cafi 
e i foli tempi . Alle volte non averanno che ad 
imitare le forme di dire , e non le parole . E’ ne- 
ccfiàrio che il Maefiro abbia preparato il Tema 
prima di efplicare il luogo , fopra il quale dee 
darlo ; perchè efplicando egli infide principalmen
te fopra le frafi , e fopra le regole che ha inten
zione di farvi entrare ,

Vi farebbe un altro maniera di far comporre 
a’ Fanciulli , la quale potrebbe anche convenire 
alle dadi più avanzate , e mi pare mole’ utile , 
benché non fia ufitata. Quella farebbe il far che 
facefiero .alle volte de’ Temi nella fcuola , come 
fi fa che fpieghino gli Autori , cioè a dire , di 
viva voce . Con quello s’ infogna loro con più 
facilità e con più certezza a metter in ufo le re
gole o a trar profitto dalle loro Letture ; e fi 
avvezzano a lafciare i Dizionari , al che vorrei fi 
tendeffe , perchè la confuetudine di fquadernarli 
porta feco la perdita di molto tempo . Sono perr 
funfo fi abbia a conofeere colla fperienza, che i

P
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Giovani , purché vogliano fare qualche sforzo , 
ritroveranno da fefteflì quali tutte 1’ efpreflioni e 
tutte le fra fi eh’ entreranno in un Tema . Solo per 
un piccolo numero di termini che loro faranno 
nuovi ed ignoti > faranno corretti ad aver ricorfo 
a Dizionari, i più brevi ed i piu femplici de’ 
quali faranno per quella ragione per elfo loro i 
migliori ,

K’anche di grande importanza che i Metodi i 
quali fono polli fralle mani de’ Giovani , fieno 
fatti con diligenza . Ho fpeUo udito dire da alcu
ni profeflbri per rapporto a quelli che allora era
no in ufo , e credo Geno anche gli llefiì al pre- 
fente in molti Col'egj , che quantunque la follan- 
za ne fa ottima , vi farebbon da farG molti cam
biamenti, molte diminuzioni -e molte aggiunte. 
Per riufeirvi , panni che vi fia una llrada aG'ai fa
cile , e molto naturale : eli’ è il pregare coloro 
che infognano in quelle clalfi da qualche tempo 
ih qua , il voler mettere in ifcritto le offervazio- 
ni che lenza dubbio averanno fatto fopra un Li
bro di cui fi fervono da qualch’ anno , dopo di 
che un Maellro intel-igente , che aveffe dell’efpe- 
rienza in quello genere , approntandoli delle di
vede riflefìjoui , che gli farebbono Hate date , ri
formerebbe in molte cofe quella forta di metodi, 
e vi metterebbe maggior ordine e maggior chiarez- 

Quella fatica , benché fopra cofe minime, 
è indegna di un valent’ Uomo . In tenui la» 
at te nubi non gloria .
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I
Della /celta de' Libri de'quali fi fa refplicazioue.

k

i

p ij 
fc , quo bellavir, appa- 
jcat . Qui ut. lìb- io. cap r.

Exornat hoec omnia mi
ra fermonis , cujus pro
pria ftudiofus fuit , ele
ganti! . Lbid'

^7

Di quanto fi dee o/fervare nelle Clajfi più 
avanzate , cioè nella quarta , nella 

terza 9 e nella feconda .

[a] C. C-jcfar > fi foro 
tantum vacaflec, non a- 
lius ex noftris contra Cice- 
lonemnominaretur .Tan
ta in co vis eli , id acu- 
mcn , ca concitano , ut il
luni codoni animo dixif-

Le Regole che fin qui fono fiate date per le 
clafiì inferiori , pofipno convenire alle altre in 
piu punti . Ma quelle ultime domandano alcune 
©nervazioni particolari . i. Sopra la feelta degli 
.Autori che vi fi debbono efplicare « 2. Sopra quel
lo fi dee principalmente ofi'ervare efplicandoli « 3. 
Sopra la necefiìtà di avvezzare i Giovani a par
lare la Lingua Latina ,

I Libri che foglionfi efplicare nella quarta fi 
riducono quafi a quelli . I Conienti di Celare, 1® 
Commedie di Terenzio , alcuni Trattati, ed alca* 
ne Pillole di Cicerone , la Storia di Giuftino .

Non vi è cofa più perfetta nel loro genere 
che i Conienti di Cefare ? ed io mi flupifeo che 
Quintiliano (a) il quale ha parlato di alcune Arin
ghe che avevanfi di lui , la forza e la vivacità 
delle quali fanno conofcere , die’ egli , che quello 
Romano aveva lo fìefi'o fuoco nel parlare e nel

1 td
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(a Q odammodo pire fe 
fcic. .n dicendo nobili
tateli. fuam . Ibid.

[/•] Ad hanc elcgantiam 
* vcrbu.uin latinorum (qua?,
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combattere , hon abbia detto pure una parola de* 
Tuoi G omenti . Vi fi vede regnare dappertutto una 
eleganza ed una purità ammirabile di linguaggio , 
eh’ eia il Tuo carattere ; e lì dovrebbe dire che 
Tentano delia nafeita e della nobiltà del lor Auto- 
re , come a, Quintiliano lo dice del le Opere di 
IVI e fiala . Fc-He considerando quelli Cementi come 
(empiici memorie , e non come una Storia for
mata , ha creduto non dover farne menzione ,

Cicerone loro fa più giullizia . -darla a prima 
giunta delie Aringhe di Celare , e dice (6) che 
alla purità del linguaggio , della quale non folo 
un Oratore , ma ogni Cittadino Romano dee pic
carli , ha aggiunti tutti gli ornamenti dell’ elo
quenza . Pafia poi a’ Tuoi Cementi , e ne fa un 

a cani 63. magnifico elogio, da me riferito di (opra * .
M-’ bi fogna confettare che le grazie e le bel

lezze di quell’ Autore fi fanno meglio conofcere 
a Per fon e che hanno il gulìo e ’l giudicio formati, 
che a’Fanciulli quali fi frappongono nella quarta . 
L’immaginazion viva e pronta de’ Giovani ama la 
varietà , c il cambiamento di oggetti , e meno fi 
adatta a quella Ipezie di uniformità che regnane’ 
Comenti di Gcfare, ne’ quali altro quali non ve
de che accampamenti di eferciti , marciate di fol- 
dati , afledj di Città , battaglie , altro non fi ode 
Arringhe fatte a’ foldari dal Generale . Quella ra
gione impedifee a qualche Prefetto re il far vedere 
quell’A ut ©re nella quarta , ed io non gl*, biafimo .

Ve ne fono eh deludono anche Terenzio»,

evia nifi orator non fis, & 
fis ingcnuus Ci vis Konia- 
nus , tamen neceffaria eft) 
adjungit illa oratoria di- 
ccndi . Brut. n. 261.



(a') Libeuicr b^c dìttici >

do di Terenzio , de te
ff abar niifer : & ab bjC bo-

le , 
in i
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ma per una ragione del tutt’ oppofla . Perefiè il 
timóre (rt) del piacere che f Giovani vi ritrovano «, 
e del guflo che vi prendono, lo rende ad effì Cor
petto So che j Letterati di Port Koyal,che non 
cad- ranno in CoCpctto di rilafìatezza in quello che 
riCguarda i editimi , non ne hanno creduta la let
tura pericolofa a’ Giovani , poiché ne hanno tra
dotte a bello Audio per efio loie alcune (. <. mme
die, aepe averne levati coiti luoghi che offendo’’ 
no apertamente 1’cnellà Ma quelli non fono.i 
luoghi fo.i che Cono da temerli p*er la Gioventù ; 
la lofianza Aeffa delle Commedie e 1’ intrecciamen- 
to , che per necelfità debbono efplicarfi ad effi , 
quando li voglia che intendano tutto il filo ; in- 
trecciamcnto (ufficiente ad accendere in etb una 
1 allume, la quale non .è loro che tropi o natura- 

, ne flralcina un gran numero , quando fono 
un’ età più avanzata , e fa tanta flrage nelle 

Famiglie. Il Poeta impiega tutto il Tuo ingegno , 
c tutta la Iva a;te , non Colo per i leu Care , ma 
anche per giuilificare quella paffìone che il Paga- 
nefimo non credeva peccaminosa : e per gettare 
un ridicolo compiuto (opra l’azione di un Padre 
che prende Cavie cautele per l’educazione di Clio 
Figliuolo , mentre dà per modello quella di un’ 
altro Padre che chiude gli occhi Copra le laCcive 
del Cuoi , e gli allenta affatto la briglia . Che fi 
può ragionevolmente opporre al giullo timor di 
un Pro Ceffo re , che conoCce tutta la beHezza e 
tutta la dilicatezza di Terenzio : ma conolce an
che di vantaggio il pericolo e il veleno che (ù) 

P iij
frt') Libelli er bete dì dici 1 fpei p^ci' appellabili' •

diceva S’. A goffi no parla n- Conf* l. 7 • c- 1 6-
(b) Non acculò verta , 

quali vaia eletta , atqu®



citato , dev egli prevalere 
fopra tante l 
e tante s't venerabili auto
rità .

pietiofa, feci vimini erro- 
ris , quo in eis nobis pro- 
pinabatur ab ebris Dofto- 
ribus , & nifi biberemus, 
cxdcbamur ; nec appella
re ad aliquem Judicem 
fobrium diccbac . Conf lib, 
i. e. *7.

* Gaullycr » Profcflbre 
nel Collegio du Plcflis, 
nell’ avvertimento , eh’ è 
in fronte al Libro eh’ egli 
ha dato in luce fopra la 
Poetica, parla così di quel
lo che io dico qui di Te
renzio : M. Rolli n fondato 
fopra un pafyo di Quinti- 
ili ano , ne ba vietata la let
tura . E dopo aver addot- 

Lib-i.c.J.molte prove del fenti- 
mcnto ch’egli fofticne , 
termina la fua confutazio
ne con quelle parole . Un 
pajfo di Quintiliano , prò-

i. Se M. Guallycr avef- 
fe letto con qualche at
tenzione il luogo eh’ egli 
confuta, avrebbe ©nerva
to , che io non vieto la 
lettura di Terenzio , e 
non biafimo in conto al
cuno i Maeftri che lo cf- 
plicano nelle lorofcuole . 
Ho detto folo che non 
credevo lì potette biafi ma
re la maniera di coloro , 
che per motivo di reli
gione opererebbono di- 
verfamente .

-• Non vedo in che io 
abbia mai intero e citato 
fuor di propolito il luo
go di Quintiliano . Ecco 
le fu e parole . Cam inores 
in tato fuerint, inter pret
cì pu a legenda crit : ( Co- 
meedia). Non lignificano 
chiaramente# che la Com- 

babi fruente mal intefo e mal media non dev' e fere let- 
~ ~ ' ta , che quando i coftwni

buone ragioni, faranno in feltro ? E con 
• quello Quintiliano non ha 

egli infinuat® che la Com

ico
fono nafcofli fot:o que’ fiori ?
33»

33

33.

33

33

33 3 ----------  r” . ‘ -tr-

„ qualche Giudice fobno e ragionevole “ ;

Detto Studio
,, Io non ne con* 

danno le parole ? diceva S. Agofiino parlando 
di quello Poeta 5 fono vali feelti c preziofi : 
ma condanno il vino dell’ errore che certi bria* 
chi TVheftri ci presentavano in quelli vali 5 ed 
eiavamo corretti a bere fotto pena di edere 
^alligati » fenz’ etterci permeilo l’appellarne a 

. * Quin-Lib I.C.J. J}
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Com

media può c flore di do
cumento a’ coftumi ?

3. M. Gau lyer fuppo
ne che tutto il m*o ragio
namento , in quello che 
iodico Copra la lettura di 
Terenzio , non lìa fonda
to che fui pattò di Quin
tiliano , Quando fotte co
si , il mio ragionamento 
non ne farebbe tncn giu- 
fto , nè meno forre , Se
condo Quintiliano la let
tura delle Commedie , fat
ta in un tempo , nel qua
le i coftumi non fon per 
anche in ficuro , può ef- 
fere pericolofa . Secondo 
lo fletto Quintiliano li 
Maeftri nella Cecità dei 
libri che fanno leggere a’ 
Giovani , devono edere 
più attenti alla purità de’ 
cottami che a quella del 
linguaggio , perchè le pri
me impiccioni durano 
gran tempo , ed hanno 
grandi confcguenze . Cete» 
ra admonitione magna e» 
geni : in primi t , ut tènera 
mentcs > trafturaque altius 
qui c quid rtidibtis e & 0- 

Hi ni tini ignari $ infederiti

a Lingua Latina . 
tiliano vuole fia differente la lettura delle 
medie ad un tempo nel quale i coftumi faranno 
in ficuro : fi può biafimare un Maettro Criftiand 
che averi la fletta dilicatezza ?

P iiij 
non motto qua diferta ,fed 
vel magis qua bonefla fu ut, 
dijeant Quinti l lib 1. c 5. 
Ne legue naturalmente da 
quello principio , che non 
fi dee b ufimare un Mae- 
ttro Criftiano , il quale 
Crede non dover per an
che mettere fenile mani 
de’ G ©vani le Commedie 
di Terenzio . Ma io ho 
si poco infittito fopra que
llo palfo di Quintilianoj 
che non ne ho nemmeno 
citato le parole.

4. La forza del mio ra
gionamento confitte in 
una riflcttione eh’ c trat
ta dalla foftanza fletta 
dell’Opera, di cui fi trat
ta j cioè dalla natura c 
dalla qualità delle Com
medie di Terenzio, dalle 
materie che vi fono trat
tare, da’principi eh© v» 
fono fpatfi , da’maneggi 
c trattati che vi regnano 
dal principio fino alfine ; 
maneggi e trattati che 
portòn edere pericolofittl- 
mi per la Gioventù . Ec
co fopra che ho infittito 
quafi in due carte dima*



i

la Lingua

tcria : e fopra quello M. 
Gaullycr non dice pur 
una parola . Quando fi 
prende a con furare un Pen
timento, in fpczialitì fe

rifguarda icoftumi, par- 
mi che convcrebbe il far
lo con maggioro cfac- 
tczzìi.

233 Dello Studio
Le Lettere di Cicerone, i tuoi Paradofli9 

i Puoi Trattati della Vecchiezza , dell’ Amicizia 9 
de’ Doveri della vita civile , ed altri limili, fono 
di grand’ajuto -per la quarta e per la terza. La 
purità e 1’ eleganza del Latino non fono i mag
giori vantaggi che vi ritrovano i Giovani : tut
to il mondo fa quanto quelli Libri filofofici fieno 
ripieni di maflìme eccellenti. Ma come fono ro
vente anche ripieni di ragionamenti fiottili , attrat
ti, e che fuppongono una profonda notizia dell’ 
antica Filofofia , i Maertri per la maggior parte 
confettano che molti luoghi di que’ Libri fono fo
pra la capacità de’ loro Scolari. E quello mi fareb
be defiùerare , che fi facefi'e anche per la quarta 
e per la terza, quello ho notato per le due clalfi 
precedenti , cioè che fi prendelfero da molti Au
tori , e in fpezialità dalle Opere Filofofiche di Ci
cerone, delle Storie e delle Malli me proporziona
te alla forza di quelle elafi! . Perchè non lì trat
ta allora di far comprendere a’ Giovani il filo di 
un ragionamento lungo ed ofeuro , il eh’è molto 
fopra la loro età ; ma d’ iftruirli nella purità del 
Latino, e di dar loro de’buoni principi . Ora de
gli eli rat ti , comporti con diligenza e difeernimen- 
to , che potrebbono avere alle volte una ragionc- 
vol lunghezza , farebbono egualmente adattati a 
quelle due intenzioni , e non averebbono gl’ in
convenienti, che fono inevitabili, quando fi fpie- 

gano di filo alcuni Libri che per verità non fono 
fiati fatti per infegnare a’ Giovani 
Latina -



(ai Immortale™ illam 
Salluftii velocitate™ diver- 
fis virtutibus conlccutus 
eft. Lib. io. cap, i.

dklLa Lingua Latina ; xjj
Io infìtto tanto più Copra guett’ Articolo 3 

quanto vi fono pochi Storici che convengano a 
quelle due darti . La quarta oltre Celare non ha 
che Giuftino , la di cui Latinità non è molto pu
ra . La terza è ridotta a Quinto Curzio ed a Sab 
Indio , che vi debbon e;Tere cfplicati alternativa- 
mente ogn’ anno . 11 primo , benché non fia del 
Secolo di Augnilo, piace molto a’Giovani a ca
gione del Ino Itile fiorito e de’fatti intereffanci 
che contiene . Quanto a Salluttio; non vi è Au
tore che polla preferirli ad erto . Quintiliano non 
teme di metteilo in paragone con Tucidide , tan
to (limato fragli Storici Greci ; e crede far mblt’ 
onore a Tito Livio, dopo aver molto innalzato il 
fuo merito , col dire , (a) che con tante qualità- 
di eccellenti , ma di un genere in tutto differen
te da quelle di Salluttio , è venuto a capo di 
giugnere all’ immortai riputazione , che quell’ ulti
mo fi è acquiftata colla fua brevità maravigliofa □ 
In fatti (b) Salluttio , non meno che Tucidide 5 
ha fcritto d’ uno ftile in eftremo vivo, ftretto 
concito : ha quali tanti penfieri quante ha parole * 
lafcia intendere molto più di quello egli dice » 
Tvla quello carattere appunto dà fondamento di 
temere che quell’ Autore fia troppo difficile pec 
la terza ; ed io fono tanto più fpinto a crederlo 
quanto in alcune conferenze ftabiiite per efami- 
narne e (pianarne le difficoltà, ho veduti de’Mae- 
ttri per altro aliai intelligenti ettere molto imba
razzaci nello feoprire il lento di non piccol nume-

Qui ut. Ib. Ita creber cft 
rerum frequentia , ut ver- 
borùm prope numerum 
fen tcntiarum numero 

(b Denfus , & brevis.» confequatur . Lib. a. dw
& femper inftans libi , arac. n. $6.
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ro d: luoghi . Sia come fi voglia, non vi è Autó
re che ci foinvninilìri una più gialla idea della 
Repubblica Romana che Salluftio , e dipinga con 
p ù vivi colori il genio ed i cofìumi del fuo Se- 
colo , de’ quali molto c’importa l’avere una cogni
zione perfetta .

Quanto alla feconda , ella è ricca in Opere 
eccellenti ; che poffono efler fatte leggere dalla 
Gioventù : la Storia di Tito-Livio , i Trattati di 
Cicerone fopra 1’ Oratore, i fuoi Libri filofofici, 
ed alcune di fue Orazioni . Ma tutto ciò doman
da ancora della fcelta e del difcern mento : ed io 
non credo che fi debba farli una leggi 

tutti quelli Autori di filo . Non fi'può nel* 
fo di un anno intero vederne che una parte mol
to limitata : quattro o cinque Libri, per cagione 
di efempio , di Tito Livio : e quello è anche mol
to . In quello cafo, non è ella cofa di prudènza 
maggiore il lafciare i luoghi che fono meno inte- 
reflanti, quali fono nella prima Decade per la 
maggior parte quelli ne’ quali lo Storico riferifce 
le contefe de’ Tribuni , e molte piccole guerre , 
onde fi fuol contentarfi di dar loro di viva voce 
una qualche idea, a fine di fermarli per più lun
go tempo fopra i grandi avvenimenti , che piac
ciono infinitamente più, e fono più acconcj ad 
erudire 1’ intelletto ? Dico altrettanto de’ Trattati 
di Cicerone fopra 1’ eloquenza e fopra la Filofo- 
fia , le quali domandano anche più che quella re
gola vi fia applicata - Sarebb5 egli fopportabile 9 
efplicando l’ ammirabil libro intitolato Orntor , che 
fi vedefle tutto intero e di filo il Trattato del nu
mero e dell’armonia che contiene quali cento ci- 
fere , e nel quale fon tante cofe fuperiori alla ca
pacità de’ Giovani, ed allatto inutili per rapporto



I I.

i. bella Sintafi *
I

Come cotefta parte non 
fegnata fe non 
me dalli , 
vani ne fieno iftruiti

ha potuto effere in
affai fuperficiahnente nelle due pri- 

è affolutamente neceflario che i Gio
coli maggior efactezza a mi-

bi quanto fi dee principalmente offe r vare efipli** 
cando gli Autori nelle elafi più avanzate*

Si poffono ridurre a quattro o cinque articoli 
le offervazioni che debbono farfi efplicando gli 
Autori . i. La Sintaffi , che rende ragion della 
corruzione delle parti differenti del Difcorfo . 2- 
La proprietà delle parole y cioè la loro Unificazio
ne propria e naturale. 3. L’eleganza del Latino <> 
dalla quale fi fa conofeere quello quella Lingua 
ha di più fine e di piu dilicato . 4. L’ ufo delle 
particelle. 5. Certe difficoltà particolari più diftin* 
te . 6. La maniera di pronunziare e di feri vere 
il Latino , che non è indifferente anche per V 
intelligenza degli Autori antichi . Non aggiungo 
qui ciò che rifguarda i penfieri, le figure , il filo 
e 1’ economia del Difcorfo ; perchè mi riferbo il 
parlarne con qualche diffufione in altro luogo »

bella Lingua Latina . 23 $
al fine a cui fi tende, eh’è 1’infegnar loro la 
Lingua Latina , e lor formare il gufìo ? Bifogna 
dunque che un Maeftro abile e prudente faccia la 
feelca de’ luoghi eh’ egli vuol efplicare ; ed io li 
applicherei volentieri in queff occafione quello 
che dice Quintiliano parlando dell’ Oratore : NZ- 
/?// effe , non modo in orando s fid in omni vita 9 Lib.tf.c.<L 
prius confitto .



tas , qùx non friodó acuère 
pucrilia ingcnia , fcdexer* 
ccrc altiflìmam quoque 
erudiricncm ac fcientiam 
poflìt. Ibtd

Non obftant li* difcf- 
plinie per illas cunribus, 
fed circa illas h*rentibus . 
Ibid.

4^6 Dello Studio
fura dèi lor avanzarli nell' età . Non fi dee créa 
dere che la Gramatica , (a, la quale ha p’u fidez- 
za che pompa , e per codefia ragione fembra a 
certe Perfone degna di dilprezzo , fia indegna di 
coloro che fi ritrovano nelle claifi fupcriori . (b) 
EU’ha non folo con che aguzzare l’ingegno de’ 
Giovani s ma anche con che eterei tare l'erudizio
ne de’ Macfiri, e non può nuocere che a coloro 
i quali vi fi arredano , e vi mettono i lor confini 3 
e non a coloro che fe ne fervono come di un 
grado e di una firada per paflare ad altre più 
elevate cognizioni . Ella mette i Giovani in iftato 
di render ragione delle varie corruzioni che fi 
ritrovano nel difeorfo , e di rifolvere molte difficol
tà , che fenza quello ajuco fono di grande imba
razzo. Per quello bifugna che abbiano nella men
te certe regole brevi , nette 5 difiinte , che loro 
fervano come di chiavi per entrare nell’intelligen
za degli Autori .

Si ritrova nell’ Opere di certi Autori il rela
tivo . Qui , QucC , Quod cofiruito in varie ma
niere . Populo ut piacere»* qiias fecijjct fabtl'as - 
Terent. SJrbem quam fi a tuo veflra eft . Virgil. Da- 
rìus ad eum locum., quem Amanicas pylas vocant 9 
pervenit . Curt. Ad cinti locum , qua appellatili 
Pbar fati a , applicuit . Gxl. Il Maellro dee fapere

Plus fiabet in re
ceda , quam in fronte 
promittic . . . . , Sola omni 
fivdiorum genere plus 
habet operis quam ofien- 
tacionis. Otijnt lib ?.

(/» Interiora velar fiacri 
hujus adeuntibus, appare- 
bic multa rerum fubtili-
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perfettamente tutte le regole che rifguardano il 
relativo. Non dà dapprincipio a’Fanciulli che le 
più (empiici e le più facili . Spiega loro le altre 
in dadi più avanzare a mifura del prefentarfene 
1’ occaùone ,

Vi è una infinità di maniere di parlare , on
de fi ferve la Lingua Latina , delle quali non fi 
può render ragione fe non fottintendendo la pa
rola negotium , ovvero altra fimile . Trilli lupus 
flabulis . Variarti & mutabile fcmper Fcm na . 
'V'rg . Pareri? es, Libero' 9 Fratres villa habere . 
Tac. Annus fialubris & pefiilens contraria . Gic . 
Ultimarti dimicationis Liv. fupp. tempus . Ama
ta curar um . Horat Ad cafloris. fupp. <edem . Efl 
regis . fupp. officiato . Ab eff e bidui. fupp itinere .

In quante occafioni bifogna aver ricorfo , o 
qualche EUenifmo , o ad altre regole, per ren

der conto di certe ftraordinarie corruzioni ? Cum 
fcribas & aliquid agas quorum cotifuevifti . Lue- 
cejus Ciceroni . Sed iflurn , quem quicris, ego 

.... Plaut. lllum , ut vivati optant . 
Hccc me , ut confidavi , faciunt . o 

Cic. Iflud , quidquid efl , fac me ut. feiam . Te- 
rent. Abfline irarum . Defitte lacrymarum . Regna» 
vit populorum .

Mi contento di quello piccol numero di efem- 
pj . Se ne dee concludere , che un Maeftro, per 
effe re in iflato di ben efplicare l’Opere degli 
Autori a’ Giovani , e di render conto ad cHì di 
tutto , dee poffedere a perfezione tutte le regole 
della Sintafii , averne penetrate le ragioni , aver
le polle in paragone co’ palli degli Autori antichi , 
e ridurle per quanto è poffibile a certi principi 
generali che fervono come di.bafe e di fondamen
to all’ intelligenza d«l Latino . Il Metodo Latino



a. Della proprietà delle parole.

ed a 
la lor
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di Poft-Royal fomminiftra ad un Maeflro la mag
gior parte delle rifleffioni, che gli fono neceflarie 
fopra quella materia ; e farebbe negligenza molto 
condannabile, fe non fi mettefie in ufo un tal 
foccorfo <.

Si dee avere un attenzione particolare nel 
far ben olfervare la proprietà delle parole , cioè 
la loro lignificazione propria e naturale, 
quello fine oflervare , fecondo il bifogno 
origine e la loro etimologia ; di dove fon diriva- 
te , di che fono compofte »

Reus lignifica egualmente le due Parti che 
litigano infieme. Reos appello , non eos modo qui 
arguuntur, fed omnes quorum de re difccptatur . 
Lib. 2. deOrat. n. 183. Reos appello 9 quorum res 
eft. Ibid. n. 521- Si dinomina anche Reus colui 
il quale fi è impegnato con promelfione, ovvero 
in altra maniera, ed è poi obbligato a foddisfare 
a quanto ha promeffo . Reus dtflus eft a re quam 
promifit ac debet . Paulus, Dal che viene la bel
la efpreflione di Virgilio : Voti reus . Pure Reus 
è fovente oppofto a Petitor . Quis erat Petit or ? 
Fannius . Quis Reus ? Flavius . Pro Q. Rofc. n. 
42. E pare che quella foffe la fua più ordinaria 
lignificazione •

Crìmen in buona Latinità lignifica Accufazio- 
ne, e viene forfè dal greco %pip.ci judicifitn » //;- 
grati animi crimen Correo .... Laudcm impe- 
ratoriam criminibus avariti^ obteri • . . .. Falfum 
erimen -, tanquam 'venenatum ali quo d tclum , in 
aliquem jacere . Cic. Alcune Perlone intelligenti 
credono che quella parola appreflò i buoni Auto-
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yi non lignifichi mai misfatto : Io non o Cerei af- 
ferirlo come cola certa •

Farina* , lignifica un colpo di mano, un azio
ne ardita. Quando è folo lignifica per l’ordina
rio un Misfatto, un azione cattiva. Nibil ibi fa- 
cinoris , riìbil flagizi pratermifum • Liv. Con un 
epiteto, fi prende egualmente in buona e inma- 
la parte . Qui aliquo negotio intenti , prceclari fa- 
cinoris , aut bon<e artis famam quartini . Salitili. 
Facinus pradarijfnnum, pulcberrimum , recliffimum 
Cic. Volontario facinori veniam dari non oporte- 
re Sceleftum at nefarium facinus , Cicer. 
Ma facinorofus non fi prende che in mala parte .

Socordia e Defidia fi ritrovano uniti nella . 
prefazione che Sallullio ha polla in fronte alla fu a 
Storia di Catilina : Socordia atque defedici bonum 
Otitim con ter ere . Quelli due termini hanno quali 
la fteffa lignificazione . 11 Valla crede che l’uno 
fi riferifea all’ Anima e 1’ altro al Corpo . Socor
dia efi ìnertia animi , defidia autem corporis. 
Non fo fe quella diftinzione fia ben fondata »

Socordia ha per radice Cor , i di cui com
polli fono concors 9 difeors , ex cor 5 , vecors , efe~ 
cors ovvero focors , cioè fine corde . Quell’ ulti
mo lignifica , pigro , vile, negligente , trafeurato, 
flupido . Nolim ceterarum rerum te focordem co* 
dem modo . Ter. M. Giambrionem bene inftitutum 
avi Scevolcc diligentia , focors ipfiiit natura ne- 
gligenfque, tardaverat . Cic. Socors futuri . Tac. 
che poco fi cura dell’avvenire. Si vede da que
llo , che focordia lignifica viltà, infingardaggine, 
negligenza , lentezza . Pcenus advena ab extremis 
or bis t errar um terminis noflra cun fiat ione & fo- 
cordia jam bue progrefifus Liv. Quinti
liano aggiugne a quello foftantivo due belli epi-
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Seti per dipìngete la trafcuraggine che acceca e 
-addormenta la maggior parte de’ Padri e delle 
Madri fopra i difetti de’ loro Figliuoli ; Ó7 non 
caca ac fapita parentuni focordia efl . Tacito op
pone induflria. a fo cor dia . Langucfcet alioqui in
duflria 9 intende tur focordia . Si efplicfierà di poi 
quello lignifica induflria .

Defidia viene da fedeo , i dirivati della quale 
obfes , prffes , refes, defcs , che hanno il geniti
vo in idis . I due ultimi lignificano neghinolo , 
addormentato , tra (curato , infingardo , oziofo , len
to , die non fa cofa alcuna . Defidem Romanum 
regcm inter facella & aras atturum effe regnimi ra
ti ... . Sedemus depdes domi mulierum ritti in
ter nos altercantes .... Timere Patres refi de m 
in urbe plebetn . Liv- Refes aqua . Var. Acqua (la
gnante . Da quello fi vede quello lignifichi defi
dia . Languori defidfyque fe de'dere . Gic, Marce - 
fiere defidia & olio. Liv. Virgilio fi ferve felice
mente di quella parola per caratterizzare il falfo 
Re dell’ Api, che la fua infingardaggine rendeva 
lento e lordo . Ille borridus alter defidia , latam- 
que trabens inglorius alvum : dove che ’l vero Re 
attivo e Jaboriofo rifplendeya per la bellezza . Non 
polTo lafciare di aggiugnere anche il verfo di O- 
razio sì pieno di fentimento : vitanda efl ùnpro- c‘ 
bei Siren Difi dia .

Induflria lignifica propriamente attività d’in
gegno , applicazione, attenzione, fatica , cura, 
diligenza . Ingenium induflria alitar . . . , Mibi in 
labore pofferendo induflria non deerit . ILnitar ne 
defideres a ut induflriam meam , aut diligentiatn 
. . . Perfeldum ingenio , elaboratum induflria .... « 
Demoftbenes dolore fe ajebat , fi quando opifi.cunt 
antelucana vittiis effet induflria . Gic. Indiiftrius 

figni-
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lignifica anche propriamente un Uomo laboriofo, 
attivo , vigilante • ^i’kÓttovo; . Homo navus & in* 
duftrìus .... in rebus gercndis vir acer & indù* 
flrius . Cic. Come colla fatica e coll’ applicazione 
lì riefee negli affari , e fi giugne a renderli abile, 
non fo fe induftria potrebbe anche lignificare in- 
duftria, deprezza , abilita . Non oferei negarlo , 
ma dubito non fe ne ritrovino efempj , e refio 
con ifiupore che il piccolo Dizionario Rampato ap
preso il Boudot , non gli abbia data che quell’ 
ultima lignificazione , lenza parlar dell’ altra , che 
per lo meno è la più ordinaria . Un Maefiro non 
dee lafciare di far ofiervare a’Giovani che quello 
termine s’ impiega ancora in un 
ovve o ex induftria , appofia , a 
cafo pe tifato .

E’ bene il far difeernere da’ Giovani la ligni
ficazione di quelle parole , dalle quali non fi feor- 
ge di facile la differenza .

Si confondono aliai fpeffo Tutus e Securus 9 
Tutus lignifica ficuro , afiicurato , eh’ è fenza pe
ricolo , che nuli’ ha temere . Securus chi è “fenza 
timore, fenza cura, fenza inquietudini; quafi fine 
cura - Da quello viene il bel detto di Seneca : Tu
ta jeelera effe poflirt t 9 fecura non poflirt t . Epift. ^7.

E’molta differenza fra Gratus Q Jucundus .11 
primo lignifica una cola che reca piacere , ed ab
biamo a grado : il fecondo una cola aggradevole, 
e cagiona della gioja . Ora una cola può recarci 
piacere , e non efierci aggradevole ; com’ e fiere 
con prontezza avvilato di una novella dolorofa e 
molclla, ma che c’ importa fapere . Cicerone di- 
flingue quelle due lignificazioni . ifta veritas etiamfì 
ìucunda non eft 9 rnibi tamen grata eft . Att. lib. 
3. Epift. 66. Cujus officia jticundiora fcilicct faspe

Q



4»

lib. i.

!

24* Dello Studio
inibi fuerint, ntinquam tamen gratiora , Lib, 
JEpifb Fani. 6*

Nell’ufo ordinario Gauderc e Letari fi con
fondono , e fono indifferentemente impiegati . Pa
re per parlare con efattezza hanno una lignifica
zione diverfa . Gaudiicm m olirà una gioja più mo- 
derata e più interna : Lcetitia una gioja che fi ma- 
nifefia al di fuori di una maniera più viva e me
no mifuraca . Dal che viene che Cicerone dice , 
effervi delle occafiorii , nelle quali gaudere decft, 
datari non decct . Tufc. lib, 4. n. 66.

Diflingue anche Amare , e Diligere . Quis erat, 
qui putaret ad eum amorem y quem erga te habe- 
barn , poffe aliquid accedere: Tantum acceffìt ; ut 
tnibi nunc denique amare videar.antea dilexiffe • 
Ad Att. lib. 14* Epilt. 20 Pare che amare cipri- 
ma un amore che vien dal cuore e dall' inclina
zione ; dilige re un amore fondato fopra la dima.

Può fuccedere alle Perfone più intelligenti 
l’ingannarti nell* intelligenza di certe parole, Tufo 
delle quali £ raro : quali fono , per cagione di 
.efempio , quelle che rifguardano le Arci. Cicero
ne in una Lettera al Tuo Amico Attico non fi ar- 
rofiìice di cqnfe.flàre che un Marinaio gli aveva 
infegnaca la vera .figuJficazione di un termine di 
nautica /eh’ egli aveva per gran tempo ignorato , 
e fopra di cui aveva fovente fatto uno sbaglio . 

Epift. ad Arbìtrabar fuflinere remos , cum Inhibere ejj'ent 
Attieni- remiges juffì . Id non effe ejufmodi didici beri , 
lib. 1. cum ad villam noflram navis appellerctur : non, 

enim fuflinent fed alio modo remigane . Id ab
ìroy^ rcmotijjhnum cjf. . . Inhibitio remigum mo* 
tum babct\& vebementiorem quidem ^remigatio- 
nis navem convertentis ad puppim. Infatti Cice
rone in un Opera comporla fecce ovver ott’ anni
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prima della Lettera che abbiamo citata,aveva da
ta a quello termine . inh:bere , il lenfo che di poi 
conobbe etter fallò . Ut concitato navigio ; cimi Lìb r de 
reniiges Inhibuerunt, retinet tamen ipfa navis mo~ Ora. nuiu 
tieni & curfum fuum intermijfo impetu pulfuque 153. 
remorum ; fic in oratione perpetua , cum Jcripta 
deficiunt, parem tamen obtinet oratio reliqta cur* 
funi y fcriptorum fimilitudine & vi concitata .

3- Dell’ eleganza , e della delicatezza del Latino •

Benché fi porta dire degli Autori della buo
na Latinità che tutto vi è puro ed elegante, bi- 
fogna però confelfare , fi ritrovi in certi luoghi 
u ;a certa finezza di elocuzione più dittinta , che 
fi fa ben conofcere e difeernere da chiunque ha 
de! gufto : come in un giardino ripieno di belli 
fiori , alcuni fe ne vedono di un pregio e di una 
bellezza ifquilìta , che i pratici non confondono 
con quelli che fon più comuni . Ben pretto fi giu
gno ad accorgerli nelle opere di coloro che com
pongono in Latino , fe hanno prefa dagli Antichi 
la tintura di una latinità fina e delicata . Si vedo
no fovente de’ difeorfi ne’quali la dizione è pu
ra , corretta , intelligibile , ma fpogliata della gra
zia della quale parliamo , di modo che fi potreb
be applicarvi il detto di Tacito ; magis extra vi- 
tia , quam cum virtutibuj .

Quella delicatezza e finezza di efprelfione con
fitte alle volte in una fola parola , alle volte in 
una incera frafe . Ne riferirò alcuni efempj nell’ 
uno e nell’ altro genere .

Satietas . Quando quello termine fi dice del 
cibo , è comune . Cibi fatietas & faftidium fub 
amara aliqua re r eleva tur > aut dulci mitigar ur «

Q ij ?
£



fati c - 
cepe “

di

344 Ditto Studio
Cic. Ma nel fenfo figurato ha molta eleganza . 
Cum naturane ipfam expleveris fatietatcm vìven
do . . . Ego mei fiatietatem rìagno labore meo Su
peravi . . . Ne ceffo eft ufi Orator aurium fatieta* 
tem del ettagone vincat .... Diffìcile dittu e fi , qua
tta ni cali fa fit 9 cur e a qu$ maxime, fenfius noflros 
impellimi , & fpecie prima acerrime commovent, 
ab iis celerrime faftidio quodam & fiat ie tare aba- 
Uentmur . . • M ir uni me defiderium tenet urbis , 
fiatietate autem provincia . Cic. Sicubi cum 
tas hominum , aut nego ti i fi quando odium 
rat . Ter. Si mette alle volte Satias in vece 
Satietas , e non è meno elegante .

Ex meo propinquo rure hoc capio commodi : 
Neque agri 9 ncque urbis 3 odium me uuquam 

pesci pii .
' Ubi fatìas coepit fieri*, commuto locum • 

Terent, Eun. 5 6.
Infiolens • Infolentia . Quelle parole nel figu

rato fono comuni . Infiolens hofiis • Vifloris i fio- 
lentìa . Nella proprietà hanno molta eleganza. 
Sono compofte à'in in vece di non, e di foleo • 
Is nullum verbum infiolens , ncque odiofum 9 pone - 
ve folchat Cicer. Infiolens vera accipiendi . Salluft. 
Animus contumeliee infiolens . Tac. Ea requiriin- 
tur a me , quorum fium ignarus & infiolens .... 
Moveor ctiam loci ipfius infolentia . . . Propter fori 
judiciorumqne infiolcntiam , non modo fubfollia y 
veruni etiam urbem ipfam reformidat . l»ìc. Ojfien- 
derunt aures infolentia fermonis . Liv. Quos nulla 
mali vicerat vis , perdidere nimia bona , ac vo- 
luptates immodica & co impenfius 9 quo avidius 
ex infolentia in eas fie merferant . Liv. lib- 33* 
num. 18.

Ut or . Quello verbo nei femplice nuli’ ha che
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di comune . Ad liboralitatem vecligalibus uti . Cic. 
Ma egli ha alcune altre lignificazioni molto ele
ganti . Statuii nibil Jtbì gravine fi ciendum ? quam 
ut illa matre ne ut evenir . Cic. Tutto quello cre
dette dover fare dopo un sì cattivo trattamento 9 
fu il non più' vedere una tal madre . Adverfis ven
ti* ufi fumus. Cic. Abbiamo avuti i venti contra
ri • Quo nos medico amicoque ufi fumus . Cic. Era 
noftro Medico e noflro Amico . Mihi fi unquam 
Filiti* erit 9 nce Hle facili me utero tur Patre Ter. 
Per dire. Ero facilis erga illuni.

I nomi Diminutivi hanno molta grazia nel 
Latino , e quella è una delle parti colla quale que
lla Lingua fupera di molto la Francete Balla ac
cennarli , per farne fentire la delicatezza . Homi- 
nes merce dilla, addugli . ... In hortuKs finis re- 
quiefcit ( Epicitriis ubi recubans moliti er & deli
cato nos avocai a roftris . • . . . Ithacam illam , 
z» afperrima faxulis tanquam nidulum affixam , 
(licitar (apientiffìmus vir immortalitati antepofuifi 
fe ... . Incurvii h$c noflra laurus non folum iti 
oculos , (ed etiam in vocici as malcvolorum .... 
Rogo te , ut amori noflro plufculnm etiam 9quam 
conce dit veritas 9 forgiare ... ut nofinetipfi vivi 
gloriola noflra perfruamur . . . Non vereor ne af- 
fentatiuncula qua da in aucupari gratiam tuam vi- 
deam • 9 . Narrationem mendaciunculis afpergere 
... (I/; unius muliercul^ animella fi jactura fida 
fuerit. Snlp. in epift. Cic. ! Opus eft limando & 
politala jtedici0 tuo . . . Tennictdo apparata (igni- 

' ficat Balbum fuiffe contentimi .... Cum oppida p 
quee quodam tempore fi or enti filma fiter un t 9 nane 
proflrata & diruta ante oculos jacerent . Cxpì ego^ 
met mecum fio cogitare : Hem ! nos bomunculi in^ 
dignamur :fi quis noflrum interiit 9aut occifus eft p

Q 3
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quorum vita brevior effe debct : cum uno loco tot 
oppidorum cadavera progetta jaccant. Cic. Di qual 
pregio è qùeHo diminutivo homunculi per far co- 
nofcere la viltà dell’Uomo : e quanto , per mo- 
fìrare la forza flupenda e la continuità della voce 
in un corpo tanto piccolo 5 quanto quello del Ru- 
fìgnuolo , il diminutivo è neceflario ? Tanta vox 
tam parvo in corpuscolo , tam pertinax fpiritus . 
Plin. La Lingua Francefe non ha parole per efpri- 
mere quella Torta di bellezze .

Una gran delicatezza fi ritrova in molti nomi 
e verbi compofli della prepofizione fub 9 la d: cui 
proprietà è il diminuire la forza , e la lignifica
zione di quelle parole . Sub'agreflis ; Subruflicus • 
Subcontumelìeofe . Quia triflem femper , quia taci
turni u.m 5 quia fubborridum atque inciti tum vide- 
bant . . . Subrauca vox . Subturpicudus . Subdubi
tare • Subirà Sci. Subinvidere . Suboffendere , Cic.

I Verbi frequentativi 9 così dinominati per
chè lignificano che la cofa della quale fi tratta fi 
fa con frequenza 3 hanno anche alle volte una gra
zia particolare . Baila accennarli . Fattito • Decla
milo . Lettilo . Ad me fcribas veli-m , vel potius 
fcriptites . Cic. Ajunt cum 9 qui bene babitet 9 frt- 
pius ventilare in agrum . Plin.

La' Lettura di Cicerone è molto adattata a 
far conofcere quella finezza e delicatezza di elo
cuzione 3 della quale io parlo . Ne riferirò alcuni 
efempj più lunghi e più continuati .

1. Libandus eft ex omni genere urbanitatis 
facetiarum quidam lepos f quo tam qua m fale per- 
fpergatur omnis oradio .Lib. 1. de Orat- num. .59. 
Ecco didimamente qual è la Latinità di Cicero
ne . (. he delicatezza in quella elprelTìone libandus 
lepos ! Egli le ne ferve fpelfo in altro luogo con
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inolta eleganza . Nulla te vincici a impendiunt ut- 
lius certa: dìfciplin^ libafque ex omnibus quod- 
cumque te maxime fpecie veritatis movet . Lib. $. 
Tufc. 82. Omnibus unum in locum coattis jetipto- 
ribus 9 quod quifque cornìpedi [[irne pr<ecipere vide- 
ha tur 9 excerpftmus > & ex variis in gèntis e x cel
ioni i/fi ma queeque libavimus . 2. de Inv*. 4. Noti 
[um tam ignarus caufarum 9 non tam infotins in 
dicendo 9 ut omnl ex genere orationem auèuper $ 
& omnes tendi que flofculos carpane atque dclibem . 
Pro Sext. 1)9.

2. Habeat tamen illa in dicendo admiratio ac 
fumma laus umbram aliqtcam & re cejfum > quo ma
gi s id qiwd crit illuminatum extare atque emine- 
re videatur . 3. de Orat. num 99. Tutti i termi
ni fono feelti 5 e fono adattati alla pittura 5 dalli 
quale là metafora è tratta: umbra , receffìcs 9 illu
minatum 5 ex'are , eminere . E quello palio ci av- 
vifa di non ifperare di ritrovare quella delicatez
za > della quale parliamo 5 egualmente (parla in 
tutto il difeorfo 4

3. Dicebat Tfocrdtes , dottor fingularis 9 fe cal
car ib ics in Ephoro , centra autem in Tbeopompò 
frenis utì [oltre : aìterictn enim exulantem verbo- 
rum audacia reprimebat 9 alterum cunttantem , 
quafi vercCundantcm incitabat . Ncque eos fimiles 
effecit inter [e9[ed tantum alteri affinxit 9 de al
tero limavi t , ut id conformar et in utroque ? quod 
utriufque natura pateretur . Lib. de Orat. num. 36,

Vi farebbono qui molte cofe da offervarfì ; io 
non mi arrefto che a quelle due efprelfioni ; alteri 
affnxit 9 de altero limavit 9 che mi fembrano di 
una gran proporzione 9 e di una grand’eleganza 0 
Vi fi follituifeano adjecit 9 e detraxit 3 che lor 
no lìnonimi, che differenza !

Q i'O
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Alte'd ctjfinxit . Affiggere in buona Latinità li

gnifica adfii)Jóere • UH vera latis detratta ora- 
tiene noflrtt , neo falfa affitta effe videatur . Pro 
leg. Man. io* Faciarn ut inteUìgatis in tota illa 
confa , quid res ipfa tulerit , quod errar affinxe- 
rit , quid invidia conflavit . Pro Cluent. 9.

De altero limavit . Quella parola nel fempli- 
ce nuli’ ha che inetta in ammirazione . In arbo- 
rcs ' exacuunt limantquc enrnua depilanti • Plin. Ma 
nel figurato la tea fignificazione ha Tempre qual
che cola di bello , e di degno d’ofl'eryazione . Si
gnifica alle voice Colo levare , ed altre volte or
nare , perchè levando il teperfluo la lima pulifee 
e dà perfezione a’ lavori . Qui è prete il primo 
fente : de altero limavit : come pure in quell’al
tro palio di Cicerone: de tua benefica prolixaque 
natura limavit et liquidpofterior annus propter quan- 
dam triflitiam temporum. Epift. 3. lib. 8. Lima
re per lignificar , pulire , ornare, dar perfezione, 
è anche molto elegante. Neque hec ita dico , ut 
ars aliquid limare non. poffit .... Hate limantur a 
me. politili; . Cicer. Limandum expoliendumque fe 
alieni permutare . Plin. jun-

La comparazione di molti parti , ne’ quali le 
flerte parole fono impiegati , può fervir di mol
to a’ Giovani, ed anche a’ Maefiri , per arricchi
re la loro memoria di gran numero di maniere di 
parlare eleganti, e per dar loro il gufto della buo
na e della pura Latinità. 11 Teforo Latino di Ro
berto Stefano , e in difetto di elio il Dizionario 
di Carlo Stefano eh’è il Compendio del Teforo, 
e di cui un Maeftro intelligente non può non 
fervirfi , gli fomminiftrerà una folla di efempj , 
fi a’ quali fceglierà quelli che meglio* converranno 
al fuo difegno . L’ Apparato Latino di Cicerone
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non gli farà di minor utilità . il penderò che 
prenderà di fare un ellratto de* più belli palli , e 
di trafcriverli, non farà fatica inutile nè per effo 
lui , nè per li Cuoi Difcepoli : fpezialmente fe ha 
l’attenzione di far entrare ne’ fuoi Temi una buo
na parte delle frali fcelce che loro averà dette di 
viva voce .

Mi ero feordato nella prima edizione di que- 
fi’ Opera di trattare delle Particelle , che non fo
no però una cofa indifferente , o per 1’intelligen
za della Lingua Latina, o per la Compofizione . 
S’ intendono per quello termine , Particelle 5 le 
Prepofizioni , le Conjugazioni , gli Avverbj , ec. 
Le Particelle contribuifeon di molto alla forza , 
alla dilicatezza , alla bella grazia di quello Lin
guaggio : e ne fanno lènti re la maniera e la pro
prietà . Nulla più Grve ad esprimetene il genio 
e il carattere particolare , che lo dillingue dagli 
altri. Nulla fa meglio conofcere fe un Uomo che 
parla o fcrive oggidì in Latino , poffeda le bel
lezze e le finezze di quella Lingua , e fe fia ben 
verfato nella lettura degli Autori antichi . Per
chè alle volte Succede, fenza accorgerfene ,(e 
chi può lufingarfi di efiere affatto dente da quello 
difetto ? ) che fi parli Francefe ed Italiano in Lati
no, feguendo la fleffa maniera > lo llefs’ordine , le 
flcfse forme di efprimerfi , che noi feguiamo nel
la noflra Lingua , e fono affolutamente differenti 
nella Latina . E’dunque di grand’ importanza l’in- 
fegnare a’Giovani 1’ufo che fanno i buoni Au
tori di quella forta di Particelle : e quello Audio 
può convenire a tutte le Claffi 5 proporzionando 
le offervazioni alla capacità degli Scolari .
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(a) Il tìtolo delf Opera guoe Lacinie liber . E’ftam-
> . Codefcalci SccuvcchH paco in Colonia nell’an* 
Hufdani de Parciculis En- no 1389.

me * Cic. nonVide 
faccia

Mediocriter a dottrina inflruttus , anguflius 
ttiam a natura . Cic. dalla parte dell’irruzione .... 
dalla parte della natura .

Ab recenti memoria, perfidi^ , aliquanto mi
nore cum mifericordia auditi funtéLiv. a cag.one 
della memoria ancor recente di lor perfidia.

Homo ab epijlolis Un Segretario . Un Uomo 
che ha 1’ uificio di fcriver Lettere -

de quanto fervano le Particelle , non folo 
re infieme 1 periodi 9 o !

Prepofìzione À , ovvero Ab .

La prima parola che fi prefenta appretto il 
Torfellino è la Prepofizione 9\A , ovvero Ab . Ne 
riferifee tredici o quattordici lignificazioni 5 e le 
foftiene con molte autorità 1 non ne citerò che 
piccol numero .

Si caput a fole doleat Plin. a cagion del Sole .
Pecuniam numcravit ab arario . Cic. de’da

nari del teforo .
ne hoc totutn faciat a

per me .

Dello Studio
11 Torfellino ha comporto fopra quella matè

ria un piccolo Libro eh’ è di un o timo gufto • 
Prima di etto (dì lo Steuvechio , Tedefco affai in- 
tell gente 5 aveva trattato dello fletto foggetto non 
iriolt’ ordine e diflinzione . Quelli due Libri pof- 
fono ettere di qualche ajuto a’ Maeftri . Vi fi ve- 

> a lega- 
infieme i periodi , o le parti differenti di una 

medefima frate, ma anche ad ornare ed a variare 
lo flile . Alcuni efempj renderanno la cofa più 
chiara •
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Quefta parola ha molte fìgnificazioni differen
ti , nelle quali entra qualche eleganza .

Per affermare o negare con maggior forza ; 
per in filiere fortemente Còpra qualche cofa . Tum 
tc abiffe bine negas ? Nego enimvero . Plaut, Tane 
eniiniiero Deorum ira admonuit • Liv.

Per moilrare la sioja 5 la prontezza colla qua
le hanno fatta qualche cofa . illi enimvero fe often* 
dunt 9 quod vellet effe facluros. Cic.

Impiegali anche per lo sdegno . EnimveyO hoc 
ferendum non cji. Cic.

Quello Avverbio fi coflruifce in varie ma
niere .

Quarum rerum eo gravior efi dolor 9 quo cul
pa major . Cic.

Eo ìardius fcripfi ad te 9 quod quotidie te er
peti ab am - Cic.

Id to facilita credebatur 9 quia fonile vero 'vi
de batur - Cic.

Non eo dico , C. Aquili 9 quo inibi venia? in 
dubium tua fides ,

Un Maeftro attento fa fervirfi di quella Cor
ta di offervazioni . Non ne propone molte in una 
volta 9 per non aggravar troppo la memoria de’ 
Giovani . Le mette a proposto fecondo le occaGo- 
ni che fi prefentano . Le folliene con molti efem- 
pj , per meglio inculcarle ; e procura di farle en
trare di poi ne’ temi che dà a comporre . Credo 
che quella Corta di efercizio polla fervile di mol«*
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to e per 1’ intelligenza della Lingua , 
ganza della compofizione .

e per P eie-

La Difficoltà . e P Ofcurit'à nelle Opere degli 
Autori pottono venire o da quello che rifguarda 
la Storia, la Favola, le Antichità : o da una co- 
ttruzione imbarazzata , ed alle volte irregolare : da 
efprefnoni rare, metaforiche , capaci di molti fen- 
fì : o dall’ ettere il Tello poco corretto , e dal 
leggerli uno fletto luogo in molte maniere , che 
fpetto aumentano P ofeurità , in vece di ridurla a 
nulla .

1. La cognizione della Favola, della Storia, 
de’ coflumi antichi , è afolutamente necettaria ad 
un Maettro per edere in ii'.ato di ben intendere , 
e di ben esplicare gli Autori . Non deve per gran 
tempo arredarli fopra quede mater e : ma non 
dee ignorarle, nè trafcurarle . Quello punto non 
dee fare P ettenziale dell’ epilazione , ma ne dee 
far parte . Vi e una erudizione ofeura , mal dige
rita , carica di fatti inutili e poco inceredanti , 
in fomma più acconcia a guadare , che ad erudi
re 1’ intelletto . Qui fi può applicare quanto dice 
Quintiliano in altra occadone : Inter virtutes 
Grammatici babebitur aliqua nefe re . Ma lopra 
quedo punto è anche un’ignoranza che non po
trebbe trar 1’ origine che dall’ infingardaggine , e 
non farebbe da perdonarli a Perfone che fanno 
profeflìone di belle Lettere , che pattano una par
te della lor vita fopra i Libri antichi , e che dal 
loro dato fono obbligate a darne agli altri P in- 
ielligenza . Mi rifolvo di parlare altrove di qua
tta materia , e di trattarla con qualche diffufione •
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2, Quando 1’ imbarazzo della cognizione for

ma P ofeurità , ella reità a un tracco dill rutta dal 
•mettere le parole nel lor ordine naturale. La frafe
eh’è nel principio di Tito Livio : Utcumque erit, num. 27. 
juvabit tamen rerum geftarum memoria principi! 
terrarum Po pulì prò v ir ili parte & me ipfum 
confui niffe ; può a prima giunca imbarazzare i Gio
vani ? Non vi è piu cofa ofeura per elfo loro 9 
quando fe ne fa la corruzione di quella maniera. 
Juvabit & ( idell, etiam ) me ipfum confuluiffe prò 
virili parte memoria rerum geftarum p optili prin
cìpi! terrarum Quello luogo del fello libro : ita 
omnia confante tranquilla pace : ut eo vix fama 
belli periata viderì poffet , ha certamence qual
che ofeurità 5 la quale fparifee dacché fe ne fa la 
difpolìzione : Ita omnia tranquilla ( fup. erant ) 
pace confante ut &c.

3. Alle volte la difficoltà viene da certe co
rruzioni flraordinarie , o irregolari , che una pa
rola può mettere in chiaro .

Eo melioribus ufuras viri! , dice Romolo Liv.-llb.r, 
parlando alle Sabine eh’ erano (late rapite, quod n.9. 
annixurus prò fe quifque ftt 3 ut, cum fuam vi
cem funfltt! off ciò fit , parentuum etiam patri^que 
expleat defiderium . L’ultirna parte di quella frafe 
ha qualche ofeurità . Si rende più chiara col darle 
un poco più di eflenfìone . Ut cum fecundtim fuam 
vicem , feti quod ad fe proprie fpettat, fuo quif- 
qi:e Funftus officio lìt , id e/l, cum fu<e quifque 
conjtigi amorem pr^fliterit 9qucm vir uxori debeat , 
cumulatiorcm infuper impcndat caricati! modum , 
quo Patria & Parentuum amijforum illi! Jatluram 
delìderiumque expleat.

Hinc Patrer 9 bine viro! ora barn ( Sabina? Liv, I. 1. 
muli eros) ne fe fanguirìc nefando foceri generi' u. 19.
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que refpergerent : necparricìdio macùlarent partus 
fuos 9 nepotam illi » liberum hi progeniem , Non 
vi è ofcurità alcuna che nel fecondo membro . El»„, 
la confifte in quelle ultime parole ^nepotum .... 
liberum , . . . progeniem ; che lignificano nepotes & 
liberos ; ed anche più in quelle prime , ne parri
cidio macùlarent partili fuos , alleno dinominano 
parricidio il delitto col quale 1 Suoceri ed i Ge- v 
neri vicendevolmente fi uccidevano , e li pregano 
di rifparmiare quell* ignominia , quella macchia a* 
loro Figliuoli ed a’ loro Nipoti , a’ quali fareb
be rinfacciato che i loro Padri, o i lor Avi fa- 
rebbonc fiati tanti parricidi . Un dotto Interprete 
crede che fi debba necelfariamente fofiituire orba- 
rent in vece di macùlarent ; ma s’ inganna : e 

non fi debbono fa-quello elempio c’ infegna che 
cilmente cambiare i tefii .

Quia occifione prope occifos Polfcos movere 
fua [ponte arma poffe , id fides abierit . La co- 
firuzione di quell’ultime paro e non è ordinaria 3 
e domanda una parola di dichiarazione Quia fi
des abierit 3 fides non fit, id eli 5 credi non pojfit 5 
occifione prope occifos Volfcos movere fua [ponte 
arma poffe , quia inquarti , predi non pojfit id ita 
effe ... ...

Sunt & belli, fi cut pacis fura , j ufieque ea non 
minus quam fortiter didicimus ger.ere . A che fi 
riferifce ea ? Il fenfo qui fupera la Sintafii « Ben 
fi fente che bella dev’ eflere fottintefo .

Filiam Pater avertente!» caufam doloris • • • • 
clicuit , comiter fcifcitando , ut fatcretur 3 <^c. 
Quella efprelfjone , Filiam Pater elicuit ut > Oc. 
è rara , e domanda di eflere efplicata .

4. Altre volte una metafora meno comune , 
ovvero una efprefiìone capace di più fenfi imba
razza il Lettore.
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DiJJìpatti res nondum adulta difcordici forent ; Liv, l, 80 

.qitas fovit tranquilla moderar io imperii 5 eoque • , 
filtri ondo perduxit , ut bonam frugem libertatis 
maturi! jam viribus ferre poflent • Quello luogo è 
ammirabile , e per la Collanza della ftefla riflef- 
fione , e per la maniera ond’ ella è eCpreffa . Ma 
da che è tratta la metafora , che ne faja princi- 
pal bellezza ? Perchè da quello dee principiare 1’ 
efplicazione di quello luogo, che lènza di que- 
Ho non può efiere ben intefo , Tito Livio fa egli 
rifleffione Copra la diligenza di una Balia , e Co
pra l'alimento dplce e leggiero onde l’infanzia 
ha bifogno, prima di poter digerire un alimento- 
più fodo ? Oppure fi propone per oggetto di fuo 
paragone il calor moderato della terra , che dopo 
aver gonfiato e refo tenero il grano , e dopo aver 
fatt’ ufcire prima una piccola punta verdeggian
te , in'enfibilmente la fortifica , e conducendola per 
diverfi gradi alla maturità, la mette alla fine in 
illato di follenere il pefo della Cpiga ? Ho veduti 
due dotti Profeflori divi fi Copra 1’ intelligenza di 
quello palio , follenere ognuno il lor Pentimento 
con ragioni molto degne di applaufojed in vero 
la cofa non è lenza difficoltà -

Tito Livio termina la defcrizione del fuppli- Lib.t.n^ 
ciò de’Figliuoli di Bruto con quella eccellente rir 
lleffione: Nudato: virgis c<edunt ^fecurique feriunt^ 
cum inter omnt tempii: pater 3 vultufque & os eju: 
fpetlaculo effet, eminente animo patrio inter pu> 
blic% pxn$ minifterium . Si danno a qaelle ultime 
parole animo patrio , due fenfi in tutto oppofti «. 
Gli uni pretendono fignificare che in quella oc- 
cafione la qualità di Confole Caperò quella di Pa- ■ 
dre , e 1’amor della Patria Coffogò in Bruto ogni 
Pentimento di tenerezza per Cuo Figliuolo , Quello
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Lib.tf.n.rq,

Liv. 1.
u. ip,
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verfo Virgilio 'vincer amor patria , e il carat
tere d’ infenfibilità e di durezza che Plutarco dà 
a Bruto ? fembrano foftenere quello primo fenfo . 
Altri per lo contrario (ottengono , e il lor fenti- 
mento fembra molto più ragionevole e più fon
dato nella natura , che quelle parole lignifichino 
che nel mezzo al fanello minitterio , che la qua
lità di Confole imponeva a Bruto , qualunque 
sforzo egli facefie per (opprimere il dolore , la 
tenerezza di Padre fuo mal grado fi faceva palefe . 
E’ il verfo di Virgilio porta feco receflariamente 
quello fenfo , poiché dimottra che vi farebbe un 
combattimento fra i fentimenti della natura e 1’ 
amor della Patria, e che quell’ultimo riportereb
be finalmente la vittoria : vincer amor patria -

Quelle forte di difficoltà pofibno fervire a 
formare il Giudicio de’ Giovani , a dar loro un 
gallo di critica giufto ed efatto , ed a mettere 
ne’ loro ttudj una varietà ed una giocondità che 
loro li rende più grati -

5. Vi è un altro genere di difficoltà che 
viene dalla corruzione del Tetto . Farmi fi deb
ba fare la giuftizia a’ buoni Autori dell’ Antichi
tà, quando fi ritrovano nell’Opere loro de’luo
ghi diana ofcurità impenetrabile, e privi d* ogni 
fenfo , di credere che il tetto fia viziofo , e vi 

.manchi qualche cofa : ed allora fi hà ricorfo alle 
conghietture.

Dignos effe9 qui armis (Volas) cepiffent 9 co- 
ram urbem agrumque Volanum effe . M. il Febvre 
foftituifce, dignum effe , ideft aqutim .

» Non jam orati ones modo Manlii , fed fatta 
popularia in fpecicm, tumultuo fa eadem , qua men
te fiere-m 9 intuenda erant . 11 Gronovio mette in 
chiaro quello Luogo cambiando due lettere , e 

fotti-

Vita pu. 
blic.
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11 Dono della parola, e l’invenzione della 
R

h’
\i

fum eft , primuyn vermiculus videtur candiditi 9 
jacens tranfverfus , adbccrenfque 9 ita ut pafcerc 
videatur . Quelle ultime parole , ita ut pafcerc 
videatur , le quali erano in tutte P edizioni e in 
tutti i manoscritti, non formano alcun fenfo ra
gionevole : hanno perciò imbarazzati tutti gl’ In
terpreti , che hanno data a fefleffi la tortura per 
efplicarle , o per foflituirvi un altra Lezione • 
Quello luogo è flato perfettamente riftabilito col 
femplice cambiamento di alcune lettere : ita ut 
pars certe 'videatur . Come il vermicciuolo è 
bianco 5 ed è attaccato alla cera , Sembra e (Ter
ne parte . Quella correzione , una delle più fe
lici che abbiafi in quello genere , è del dotto 
Padre Petavio , come pure del Padre Arduino, 
il quale prima di aver veduta 1’ annotazione del 
fuo Confratello, aveva corretto quello luogo nel
la fleffa maniera : e fofliene quella correzione 
con un palio di Arillotile che ne dimoftra la ne- 
ceffi tà «

6. Della maniera antica di pronunziare 9e dì 
ferii) ere il Latino .
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tuifee intuenti. Fa eia , popularia in [pecioni 9 
tumulinola eadem , qua mente fierent intuenti 9 
erant .

Sic libris fatalibus editum effe , ut , quando Lib. 5. n: 
aqua Albana abundajfet 9 tum fi eam Romanus rite 15. 
emifijfet9 vittoriani de Vejentibus dari . L’errore 
è evidente, ut . . . dari ; o venga dall’inavver
tenza dell’Autore, o dall’ignoranza dello Scrit
tore .

Plinio il naturalifta parla così del vermic- Plin.Hifl, 
ciucio dal quale fi forma L’Ape : Id quod exclu- Nat lib.

, 11. c. l6,
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{a) Phocniccs primi , fi famae ereditili, aulì 
Manluram rudibus voccm Tignare figuris •

Lue. , 3
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yy fetti dell’anima noAra „ . E’una feconda

mai potuto procurare 
sforzi .

E’invenzione maravigliofa 5 dice un grand’ 
uomo trattando di quella materia , il compor
re di venticinque oyver trenta Tuoni, la va
rietà infinita di parole , che nuli’avendo di 
limile in fefiette con quello che fegue nell’a
nimo nofiro, non falciano di (coprirne agli 
altri tutto il Tegreto , e di fare intendere a 
coloro che non vi poflono penetrare , tutto 
ciò eh’ è da noi conceputo , e tutti i varj af-

i ma“ 

raviglia , quali non meno,ammirabile che la pri
ma y (n) r aver ritrovato il modo per via di figu
re delineate ?fopra la carta di parlare agli occhi 
non meno che all’ orecchie ? di Sformare una cofa 
tanto leggiera quanto è la parola , di dar con
fidenza a’ Tuoni , e colore a’ penfieri .

E’ bene il rendere di buon ora attenti i Gio
vani a quello doppio beneficio , che tutto gior
no fi mette in ufo, e quali ad ogni momento; 
e del qual è cofa molto rara che fi mofiri a Dio 
la gratitudine dovuta .

La maniera antica di fcrivere e di pronun
ziare elle ìdo una parte efienziale della Gramati* 
ca > dev’ efiere infegnata a’Fanciulli dacché co
minciano vd applicarli allo Audio. Ma fi potto
no nlerbare per un età piu avanzata certe of-
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fcrittura fono due vantaggi fuperiori ad ogni fti- 
ma , che la divina Provvidenza fi è contentata 
di concedere all’uomo, e ch’egli non averebbe 

a le Aedo co’ foli Tuoi
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fervazioni che (appongono un g udicio più for
mato

E’aflblutamente necelfario a’Giovani il ben 
conofcere la natura delle Lettere 3 e ’l rapporto 
eh’ elleno hanno fra effe. Quella cognizione lor 
fervirà a meglio diftinguere il numero e l’ar
monia de’ periodi , a feoprire 1’ etimologia di cer
te parole, a Capere come per l’addietro fi pro
nunziava , ed alle volte anche ad intendere nelle 
Opere degli Autori de' palli molto ofeuri, ovve
ro a correggere de’ luoghi corrotti .

Gli Antichi parlando facevano fempre Pen
tire la quantità delle vocali , e dillinguevano fem
pre nella pronunzia le lunghe dalle brevi . Noi 
ofierviamo quella diflinzione nella penultima delle 
parole di più di due fillabe : Am ab a m , circum- 
dabatn : ma per 1’ordinario non fe ne vede ve- 
fligio alcuno in quelle di due fillabe : Dctbam , 

fiabam : il eh’ è un affai confiderabil difetto . Per 
quella cagione i verfi Latini perdono nella no- 
flra bocca una gran parte di loro grazia . Que
llo è per 1’ appunto come fe ’n Francefe noi pro
nunziammo paté ) che fi dice del piede di certi 
Animali , della fletta maniera che pàtq , parola 
che lignifica della farina temperata coll’acqua. 
IVI. Perault , per difetto di conofcere la natura 
delle Lettere5 aveva detto che 1’ a di cane nel 
verfo di Virgilio , Arma virumque cane , dove
va effe re pronunziata come l’a di cantabe nel • 
verfo criticato da Orazio , Fort imam Priami can- 
tabo & nobile bellum . Quello , dice M. Defpre- 
aux confutando il fuo Avverfario , quello è un 
errore eh’ egli ha Cucchiaio nel Collegio , dove 
fi ha un certo cattivo metodo di pronunziare le 
brevi ne’ diflillabi Latini , come le fodero lunghe.

R ij
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dicas , nnn mihi Orato- 
res antiquos , fed mcflb- 
res videris imitali. 3.

Ora num,

e calcando .troppo Copra 1’ 
non pronunciava come gli 
come i Mietitori , i quali

[j] Quarc Cotta Ro
ller, cujus tu illa lata, 
Sulpici : nonnunquam i- 
piitaris , ut jota, litteram 
£ollas,& e ’ plcniflimum
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Gl! Antichi confondevano alle volte P e coll* 

ì nella fcrittura , e verifimilmente anche nella 
Lib.i.c .7. pronùnzia . Quintiliano offerva che nel Tuo tem

po fcrivevafi bere in vece di ber- ; che ritrova
vano in certi libri fibe e quafe in vece di fibi 
equafi^eche Tito Livio aveva fcritto di quella 
maniera . Da quello viene fenza dubbio che que
lle Lettere fi mettono indifferentemente in certi 
c^fi : pelvem 3 o pelvim, nave o navi. Da que
llo vi.ene ancora che , ficcome nel dittongo ei 
P e era molto debole ; e non vi era fentito quali 
che P i , coù quell’ ultima lettera è reilata fola 
in certe parole : omnis per omneis ; il eh’ è tan
to .comune appretto Sallullio .

(rt) Graffo appretto Cicerone rinfaccia a Got
ta che togliendo P i 
e nel dittongo ei , 
antichi Oratori , ma 
al riferire di Varrone dicevano vellatn in vece 
di veillam ovvero vii am . Un difetto affai limile 
a quello 5 è .anche oggidì molto ordinario a molte 
perfone 5 le quali pronunziano P i quali come 
i1 c nelle quali P i fi ritrova avanti un n 9 co
me princeps 9 in gens , igenium s induo : dovendoli 
pronunziare in quelle parole come fi pronunzia 
nella prepofizione in 9 e quando 1’ i è feguito 
da altre lettere : immitis 9 primus •

La vocale u era pronunziata ou da’ Latini 
£ cioè n veramente Italiano e non Lombardo 0 
foraneefe j e così è pronunziata da’ Tofcani e



(i) Etiam filcribitur, 
tamen £ 
tursadeo ut pene cuju-

fdani n^vae litter® fonum’ 
parum expr mi- recidat . Quintili^»*

J . cop. 4.
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dagli Spagnuoli . Cnculus fi ptonunziava come i 
Francefi direbbono Coucouloics , di dove viene la 
parola Coucou , ( che i Tofcani direbbono Cucici ics 
e .Cucu ) : e quelle parole nell’ una e nell’ altra 
Lingua non fono fiate formate che per onoma- 
topeja , cioè imitazione di fuono , per efprimere 
il tanto di quell’ uccello . Ora quella pronunzia 
dà alle parole Latine una grazia ed una dolcez
za particolare . Noi ne conferviamo qualche cofa 
nelle parole , nelle quali 1’ u è feguito da un nr 
ovvero da un n : Dortùnum , dederunt ; che non 
fi dee pronunziare come (è fólte un 0 pieno Do- 
tninom il che è pure molto ordinario.

Fralle quattro liquide, Z,r,w,« , le due 
'prime meritano perfettamente quello nome : per
che fono effettivamente fluide , e fi pronunzia
mo con facilità e préllezza . E’ m ha un Tuona 
•molto Tordo ; quindi è che Quintiliano la dino
mina mugientem lìteraru . Egli ollerva che fic- 
tom’eli’ha qualche coTa di rozzo, (1} così per 
1’ addie:ro era tolta nel fine , die' baite : e quan
do anche fcrivevafi , non fi pronunziava quali 
affatto : Multum illé & terrìs jattatus & alto * 
Così ecco àncora in quello verte una dolcezza! 
ed una grazia di pronunzia , che a noi è ignota.

L’j fi dinomina fibillante a cagione del fuo
no eh’ella produce : levava!! perciò anticamente 
nel fine : Sereni*' futi , di gnu' loco . Vi lono oel 
le parole Francefi nelle quali fi fopprime quella 
lettera nella pronunzia benché refli nella ferir— 
tura. Votcs nous faites .... I Romani facevano

R iij



Qu inrii.
1.1 i.c* i o.

262 Dello Studio
tempre Tuonare 1’ s , e lo pronunziavano appieno 
nel mezzo della parola , come nel principio : mife* 
ria come feria . Raddoppiavano anche quella let
tera nel mezzo , quando ella era preceduta da 
vocali lunghe : CauJJd , Cajfus 5 Divijfiones 9 (<r) e 
di quella maniera fcrivevano Virgilio e . Cicero
ne . La Lingua Francete addolcifce quella lette
ra nel mezzo 5 ed ha fatta pattare quella pro
nunzia nel Latino •

11 X fi pronunziava appretto i Latini di una 
maniera molto dolce, e che fecondo Quintilia
no fpargeva molta grazia nei Difcorfo . Corri- 
fpondeva quali all* s Francete fra due vocali , 
Mula , ma aggiugnendovi qualche cola del Ino
no del Delta dopo 1’r . Così i Dorj lo pronun
ziavano e lo fcrivevano in Greco aup/crJb per vup/- 

: il che per certo ha molta dolcezza . Alcuni 
credono che 1’ d lì pronunzialfe avanti 1’ s THe- 
xentius. Medfentiùs 4

Si vede dal rapporto di certe Lettere fra 
loro , come del b e del p del d e del r , per
chè certe parole li ferivano d’ una maniera, e 
fi pronunziano nell’ altra . Quintiliano o (ferva che 

Lib.i c.io in obtinùit la ragione domanda un b, ma le o- 
recchie non odono , che un p . Non è così in 
tutti i Linguaggi d Francefi pronunziano grant 
efprit , grant bomme , benché ferivano grand 
efprii, grand bomme . ( Tanto può dirli de’ Bre- 
feiani , grant - omo •

Gli Antichi facevano Tuonare fortemente 1* 
afpirazione , in ifpezialtà avanti le vocali, il che 
dava molta grazia e forza alla pronunzia .

(/j) Quomodo & ipfum fcrip fitte , manus corum 
[Cicprouem] oc Virgiliani docent. Quivi. liba-c. 13.
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Me-nc Iliacis occumbere campii 

Non potuiffe j tuaque animam hanc effon
dere destra ? 1. TEneid. 4or.

Sz pergama dextra 
Refendi poffent , etìam hac defenfa fu:f- 

fent • 2. TEneid. 291.
Quelli verfi ammirabili perdóno una parte 

ci lor bellezza , fe 1’ afpirazione non è efpreifa 
con forza Quello è un difetto ordinariffimo nei 
Giovani e in fpecie nei Parigini, del quale 1’ at
tenzione de’ Maellri può facilmente correggerli • 

Sonò (late fatte molte ©Nervazióni utili ed 
importanti fopra il v e 1’ j confonanti , che gli 
Antichi fenza dubbio non pronunziavano affatto 
come noi - Non è cofa inutile che i Giovani ne 
fieno ifìruiti y l'appiano che cola felle il Digam
ma sEòlicum y cioè un doppio Gammd ; carat
tere delfina to per elprimere l’v confonanre : 
Ternrinatit per termina?it . L’ Imperator Clau
dio , tutto che folle padrone del Mondo,- non 
ebbe tanto credito di farlo ricevere nel numero 
delle Lettere Latine .•

Si dee conclùdere da quelle olfervazioni e 
da molte altre limili> che la maniera onde i Ro
mani pronunziavano il Latino, era in molte co- 
fe diverfiNimà da quelle onde noi oggidì lo pro
nunziamo , che cosi la loro profa , e i loro verfi 
perdóno una gran parte di lor grazia nella no- 
flra bocca ? come noi vediamo che le notlre Pro- 
fe , e i nollri verfi fono in diremo' sfigurati da
gli Stranieri che ignorano la’ nofirà maniera di 
pronunziare .• Eglino’ aveano’ mille dilicatezize 
pronunziando 5 che ci fono affo latamente igno
te Diftinguevano 1’ accento dalla’ quantità ; e 
fapeyana molto bene efprimere una fillaba leu-
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aut cur \ aut in quo oftcn-*

dat, intdligit, & tamen 
omnium longitudinum , 
Se brevitatum in fonis, 
ficuc acutarum gravium- 
que vocum judicium ipfa 
natura in auribus noftris 

ntc illud quod offenditi ~ collocavit. Qrat.n. 137.

fi) In verfu qu-dem 
theatra tota reclamane, 
fi futt una fillaba aut bre- 
vior aut longior . Nec ve
ro multitudo pedes vovit 
nec ullos numcros tenet
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za farla lunga , il che noi non fiafno avvezzi 1 
ottervare . Avevano anche molte forte di lunghe 
e di brevi , delle quali facevano fentire nel pro
nunziare la differenza . Il Popolo era delicatiffi- 
mo fopra quello punto» e (1) Cicerone attefa 
che non fi poteva fare una fillaba più lunga o 
più breve di quello era necettario nei verfi di 
una Commedia , che tutto il Teatro non fi fol
le valle contro la cattiva pronunzia , fenza chs 
averterò altra regola che il difeernimento ddi’ 
orecchio , eh’ era avvezzo a fentire la differen
za delle lunghe e delle brevi,.come anche dell’ 
elevazione o dell’ abbaiamento della voce , nel 
che confitte la fetenza degli accenti .

Tali oflervazioni fopra la maniera di pro
nunziare e di fcrivere degli Antichi poflbno ef- 
fere molto utili ed anche grate ai Giovani , pur
ché i Maeftri ne fappiano lare la feelta giudi- 
ciofa , le mettano a propofito , e non ne pro
pongano nello fletto tempo un gran numero , 
il che potrebbe divenire nojofo e cagionare dell* 
avverfione . Eglino pofiono fin che giungano ad 
cfaminare gli originali fletti , averne notizia in 
poco tempo e lenza molta fatica fopra quella 
materia, nel metodo Latino di Port-Royal , dal 
quale ho tratta la maggior parte delle riflettìo- 
ni che ho fatte fopra quello foggetto . Quello
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Del coflume dì far parlare Latino nelle Scuole' ,

Farmi fopra quella materia effere due eftre- 
mità egualmente viziofe . L’ una è il non per
mettere che i Giovani parlino nelle fcuole altr» 
linguaggio , che il Latino . L’ altra farebbe il 
traCcurare affatto la diligenza di far che parline» 
quella Lingua .

i. Per quello rifguarda il primo inconve* 
niente 5 non comprendo come fi pofla volere che 
i Fanciulli parlino una Lingua che non per an
che intendono , e loro è affolutamente flraniera 
L’ ufo folo può badare per le Lingue viventi, 
ma non è lo fieffo di quelle che fono morte, 
le quali non fi poflono ben apprendere fe non 
coll’ajuto delle regole, e colla lettura degli Au
tori che hanno fcritto in quelle lingue Ora è 
Decedano un tempo affai confiderabile per giu- 
gnere all’ intelligenza di quelli Autori -

Dall’ altra parte fupponendo ancora che non 
fi obbligaffero a parlar Latino, fe non dopo aver 
1qio efp.licate l’Opere di alcuni Autori , vi è egli

della Lingua Latina ; f
Libro , benché non fia fenza difetti , li può 
mettere in illato d’ infegnare a loro Scolari mol
te cofe egualmente utili e curiofe .

Vi vedranno eh’ è meglio fcrivere fumfi, 
d èliche 9 vindice 9 autor ovvero auttor, convi- 
cium , fecundus , felix9 femina , fenus 9 fetus , 
lacryma poena, patricius , tribunicius ? fifticius , 
ncvrcius 9 quatùor 9 qui equi d , Salluftius 9 <^pu- 
ìejus , fidus , folemnis 9 follifiimum 9fulfur 9fub- 
ficiva , ovvero fubeifiva , e molte altre limili of- 
fervazioni foftenute da prove e da autorità -
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luogo a fperare che allora , parlando fra loro 
nelle fcuole poflano efprimerfi di una maniera 
pura , efatta , elegante ? Quante improprietà , 
quanti barbarifmi , quanti folecifmi ufciranno dal- 
la lor bocca ? E’ egli quefto un buon mezzo d’ in- 
fegnare ad effi la purità e l’eleganza del Lati
no ? Il linguaggio baffo e dentato nel difcorfo 
familiare non paffera egli neceflariamente nelle 
loro compofizioni ?

Se in quei primi anni vengono coftretti a 
parlar Tempre latino, che farà del linguaggio de! 
paefe ? è ella cola giuda l’abbandonarlo, o il 

acaf. 3* trafcurarlo per impararne Uno dtaniero? Ho of- 
e 4, fervato altrove che i Romani non favevano così 

verfo i loro figliuoli : e molte ragioni ci muo
vono ad imitarli in quefto punto . La Lingua 
Francefe eflèndofi impadronita , non colla vio
lenza delle armi , ne coll’ autorità come quella 
dei Romani, ma colla fua politezza e co’fuoi 
Vezzi , di quali tutte le Corti d’ Europa c le ne
goziazioni pubbliche o fegrcte , ed i Trattati fra 
a Principi 5 non facendoli quali che in quella Lin« 
gua , effendo divenuta la lingua ordinaria di tut
te le Pedone civili ne’ paelì ftranieri , e quella, 
che vi s’impiega comunemente nel commercio 
della vita civile , non farebbe ignora in iofo a 
F’rancefi 1’ abbandonare in qualche maniera la 
loro Patria, lafciando la loro lingua materna , 
per parlarne una , 1’ ufo della quale non può mai 
effere per elfo loro nè sì ampio, nè sì necef- 
fario .

* Può dir fi lo fleffo della Lingua Italiana 
•per ragioni non molto diverfe .

Ma il maggiore inconveniente di quefto co® 
Sume , e . che fa in me maggiore impreffione^
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è che egli riftringe in qualche maniera 1’ in
telletto dei Giovani , tenendoli in una tortura 
e in una violenza che lóro impedifce P efpri- 
merfi con liberta, Una delle principali-applica
zioni di un buon maeftro è 1’ avvezzare i Gio* 
veni a penfare , a decorrere , a fare delle do
mande , a proporre delle difficoltà ; a parlare giu- 
flamente o con qualche eftenfione , tutto ciò 
può forte praticarli in una lingua ftraniera ? Vi 
fono forte molti Maeftri capaci di ben farlo ?

2 Da quanto ho detto però non fegue che 
« fi debba affatto trafcurar quello colìume . Senza 

parlare di mille occasioni improvvifc che pofTo- 
110 fopraggiugnere nella vita , in ifpezialità quan
do fi viaggia in paefi fìranieri , ne’ quali la faci
lità d’ intendere e di parlare il Latino diviene 
di un foccorfo , ed anche alle volte di un affo- 
luta neceffità ; coloro per la maggior parte che 
fludiano nei Collegi dovendo un giorno applicarli 
altri alla Medicina , alcuni alla Legge , un gran 
numero alla Teologia, tutti alia Filofofia fono 
indifpenfabilmente obligati , per riufcire in Cimi
li lludj , ad avvezzarfi di buon ora a parlare la 
Lingua di quelle fcuole che è la Latina.

< Itre quelle ragioni , la confuetudine di par-» 
lar Latino , quando è accompagnata da uno Au
dio lòdo, può fervire a facilitare P intelligenza 
di quella lingua, col renderla più familiare, e 
come naturale, c può’ anche ajutare per la com- 
potìzione, lom-ninitirando delle' efprellioni con 
maggiore e più ricca abbondanza <

I Romani , che non doveano mai parlare in 
pubblico la lingua Greca , colla quale avrebbo- 
no creduto avvilire la dignità del’ loro imperio , 
fi efercitavano tuttavia nella lor Gioventù nel



no.

efpìicare gli Autori. Per quello èduopo che lo 
/ledo Maellro nelle fue elplicazioni mefcoli la 
Lingua Latina alla Lingua del paefe. Elleno non 
farebbono di grand’ utilità ai Gióvani , fe fode
ro fatte puramente in Latino Come una lingua 

In Italia- flraniera lafciae fempre fnólta ofcurità , alcolte- 
ranno con minor piacere , con minore attenzio
ne, e per confeguenza con minor frutto. Ma 
fe dee raccontarli qualche Storia , riferirti qual
che tratto d’ antichità, flabilirfì qualche princi
pio. di Rettorica , nulla inapedifce il farlo dap
principio in Latino ; doppo di che fi ripetono 
le ficfie cote in Francefe , col dar lor maggior 
eftenfione, e moflrandole fotto molti afpetti 3 af
finchè fieno meglio comprefe .

Quello metodo non farebbe (blamente uti
le agli fcolari, lervirebbe anche di molto a’ Mae- 
flri , ai quali procurerebbe una gran facilita di 
parlar Latino , che loro diviene neceffario in mol
te cccafioni , e non può acquiflarfi fe non con 
un lungo ufo , e con un frequente efercizio .

^58 D£tto Stùdio
comporre in quella lingua, e fenza dubbio ezian
dio nel parlarla : e (t) Suetonio offerva che Ci- 
cerone perfino al fuo Giudicato fece fempre le 
fue declamazioni in Greco .

£’ dunque bene il far alle volte parlar La. 
tino ai Giovani nelle c’cuole , l’obligarli a pre
pararvi in cafa leggendo alcune Storie negli 
Autori che lor fono efplicati , delle quali fi farà 
loro render conto prima in Francefe , poi in La- 

In Italia- tino; P interrogargli alle volte in quella lingua 
fopra le offervazioni che faranno ilare fatte nell’

(i)Cìccroad praetufam Stiet> de clar.Rbet. ih 1- 
Ufquc grxcc declamavi^
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Mi riTerbo parlare nell’ ultimo Tomo di quell* , 

Opera di quanto riguarda la memoria , e della 
cura che fi dee prendere di efercitarla , e di col
tivarla nei Giovani .

P o e s

riflelfioni generali fopra la poefia confide- 
in fe ftefia : difeenderò poi alle cote parti- 

i , e darò alcune regole fopra il verfeggia- 
fopra la maniera di leggere I Poefi .

T A materia , della quale qui fi tratta , doman- 
JL derebbe da fe fola un Opera intera , quan
do fi voleffe darle una giuda efienfione . Ma il 
difegno che ho d’ifiruire i Giovani, o forfè al 
più i Giovani Maeflri , mi obbliga rifirignermi 
dentro termini più ftretti ♦ Farò da principio al
cune 
rata j 
colari 
re 3 e

T E riflefiioni che ho a fare fopra la poefia in 
JLj generale, fi ridurranno all’efaminare, qual 
Ha la natura e l’origine della poefia, per qua
li gradi eli’ abbia degenerata dalla fua prima pu
rità , fe la lettura de’ Poeti profani poffa effer 
permeila nelle fcuole Criftiane , fe in fine 1’ufo 
dei nomi, e del minifterio delle Divinità Paga
ne poffa effer tollerato nel Criftianefimo .
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ARTI G O LO PRIMO.

-

Della natura » e dell'origine della Poesia .

✓"XUando fi voglia afcendere perfino alla prima 
V^/ origine della Poefia , parmi non fi polla 
aver dubbio , eh’ ella non prenda la fua Tergen
te nel fondo (leffo della natura umana, e non 
fìa fiata dapprincipio come il grido e 1’ efprel- 
fiore del cuore dell’ uomo rapito in efiafi , tra- 
/portato fuor di fe fteffo alla vifta dell’ oggetto 
folo degno di edere amato , e folo adattato a 
renderlo felice T Fortemente occupato da quell’ 
oggetto , che nello fteffo tempo faceva la fua 
gioja eia iua gloria « era cofa naturale che aveffe 
ogni premura di pubblicarne la grandezza bene- 
fattrice , e non potendo chiudere in fe fieffo i 
fuoi fentimenti , domandaffe il foccorfo della vo
ce non efplicando con forza badante tutto ciò, 
che fentiva , ne fofteneffe e rilevaffe il debole 
col luono degli ftromenti , quali furono dapprin
cipio i tamburi , i cembali e 1’ arpe , che dalle 
mani eran toccati , e fatti rifuonar con rumore 
loro accompagnaffe anche i piedi , affinchè alla 
lor maniera efprimeffero col loro movimento e 
con una numerofa cadenza i trafporti ond’ erano 
agitati.

Quando quefti fuoni confufi e non artico
lati divengono chiari e diftinti , e formano del
le parole che portano delle idee nette dei fen
timenti onde 1’ anima è penetrata : allora ella 
fdegna il linguaggio comune e volgare . Uno Itile 
ordinario e fanfare le fembra troppo abietto e 
troppo baffo . Si alza al grande ed al fublime 5
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per giungnere alla grandezzata ed alla bellezza 
dell’ oggetto che 1’ alletta . Cerca i pensieri e 
1’ efpreffioni più nobili , Accumula le figure più 
ardite. Moltiplica le comparazioni e le imma
gini più vive . Scorre la natura e ne ccnluma 
le ricchezze per dipingere ciò che ella fenre e 
per darne un alta idea . Si compiace nell’ iinpir- 
mere alle fue parole il numero , la mifura , C 
la cadenza eh’ ella aveva dipinta co’ getti delle 
fue mani Tuonando gli flromenti , e col falto dei 
Tuoi piedi che fi muovevano in danza .

Quella è propriamente 1’ erigine della Poe- 
fia . Quello ne forma il fondamento e 1’ effen- 
za . Da quello vengono 1’ entufiafmo de’ Poeti 
la fecondità dell’ invenzione , la nobiltà delle idee 
e dei fentimenti, gP impeti dell’immaginazione, 
la magnificenza e l’armonia dei termici, l’amo
re del grande ? del fublime , del maravigliofo o 
Da quello con necefiaria confeguenza nafee l’ar
monia dei verfi , la cadenza delle rime , la ri
cerca degli ornamenti , 1’ inclinazione a fpargere 
dappertutto delle grazie, del garbo, dei vezzi. 
Perchè efi'endo il fornaio bene anche la fomma 
bellezza, è naturale all’amore il cercare di ab
bellire, e di ornare tutto ciò ch’egli ama , e 
di rapprefentarfi fotto una figura aggradevole tut
ti gli oggetti che piacciono ad elfo .

E’ facile il ravvi fare tutti quelli caratteri del
la poefia , quando fi afeenda a primi tempi , nei 
quali eli’ era pura e fenza mefcuglio , e fieno 
efaminate le più antiche compofizioni che abbia
mo in quello genere , qual’ è il famofo Cantico 
di Mose fopra il pafiàggio del Mar rollo . Que
llo Profeta non meno che Aronne , Maria e gli 
altri Israeliti fpiricuali^ fcoprcndo nel grand’ay?



z Reg. 6. 14.

(1) Suitipfit Maria Pro- 
phetifla , Soror Aaron , 
cympanum in manu Tua 
egrefiaeque fune omnes 
mulicres poli cam cum

(2) David faltabat ro- 
vis viribus anteDonrinum

tympanis & choris, qui- 
bus proccio ebat dicens : 
Cantemus Domino , &c .
Exod. 15. 20. ai.
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venimento la liberazione della tirannia del De
monio , che Giesu-Crifto aveva a procurare al 
popolo di Dio, e portando la lor rifleflìone per
fino alla perfetta libertà che farà conceffa alla 
Chiefa nel fine del mondo, quando farà trafpor- 
tata dalle miferie di quello efilio nella felicità 
della Patria celefte, fi abbandonavano ai trafpor- 
ti di una gioja che loro doveva effere infpirata 
da una felicità eterna . Quanto agl’ Israeliti car
nali che fi riftringevano nei lor godimenti alla 
terra , vedevano nella lor liberazione miracolosa 
che la rovina degli Egizi rendeva certa una feli
cità tanto compiuta, quanto potevano figurar
cela i fenfi . Era cofa naturale agli uni e agli 
altri il far palefe 1’ ecceffo della lorgioja col can
to , e colla poefia , (1) come fecero , e l’accom
pagnarvi le loro mani collo flrepito de’ tambu
ri, e i loro piedi colla danza .

Si oflervano gli ilefiì caratteri nel Cantico 
di Debora , in quelli d’ Ifaia, enei Calmi di Da
vide , il quale nei Cantici di gioja e di rendi
mento di grazie , unifee quali Tempre alle voci 
di allegrezza il fuono dell’ Arpa , della Cererà 
ed i Calti di giubilo . V’ invita tutti gli uditori 
C ne dà 1’efempio nel giorno della traslazione 
dell* Arca , nel quale abbandonandoli fenza rifer
va ai movimenti della fua gioja, Tuonava la fua 
Arpa , e danzava (2) con tutta la fua forza .
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Da tutto ciò che fi è detto , fi dee con

cludere y che il vero ufo della Poefia appartiene 
alla Religione , che Colo propone all’ uomo il 
fuo vero bene, e non glie lo fa vedere che in 
Dio,. Non era perciò appreffo il Popolo Tanto 
confacrata che alla Religione . Non fi occupava , 
che nel cantare le lodi del Creatore , nel nell’ 
innalzare i fuoi divini attributi , e nel celebra
re i fuoi beneficj 9 e 1’ elogio , anche degli uo
mini grandi , che facevano alle volte entrare nei 
fuoi cantici , aveva Tempre relazione a Dio ,

Quella è fiata anche fra i Popoli antichi 
idolatri la prima materia de’ loro verfi , tali fo
no gl’ inni che fi cantavano nel tempo de’ fa? 
crificj , e ne’ conviti che n’ erano la confeguen- 
za , tali fono 1’ Ode di Pindaro e degli altri 
Poeti lirici , tal è la Teogonia di Efiodo .

Dagli Dei la Poefia feste appoco appoco ai 
Semi Dei , agli Eroi, a'Fondatori delle Città, 
ai Liberatori della Patria, e fi fiefe a tutti co
loro che erano confiderati come gli Autori del
la pubblica felicità , e come i Genj tutelari . Il 
Paganefimo , effondo prodigo della Divinità a 
tutto ciò che portava il carattere di una bontà 
affai potente per procurare de’vantaggi che paf- 
favano 1’ attività ordinaria degli uomini , ed ave
va del maravigliofo , credette foffe giufio il far 
entrare a parte delle lodi degli Dei , coloro che 
dividevano con effo loro la gloria di procurare 
al genere umano i maggiori beni che conofceffe 
e 1’ unica felicità che defiderafie .

I Poeti non potevano trattare quelli gran 
foggetti fenza fare l’elogio delle virtù, come 
effendo il più bell’ appannaggio della Divinità , 
e come avendo fervito di principale flromento

S



.che ne giudicavano infeparabili,

(i) L’ ubriachezza di 
Bacco » c di Sileno, i mot

teggi di Momo , le fun
zioni della Coppieri Ebe

so JuTroya?
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agli uomini grandi per innalzarli alla gloria che 
ammirava!! in effi . Coll’ applicazion naturale, 
che fi ha di adornare tutto ciò che fi ama , e 
fi vuol rendere amabile agli altri, fi applicarono 
a dar rifalto coi più vivi colori alla bellezza del
la virtù , ed a fpargere tutti i vezzi , e tutte le 
grazie pufiibili nelle ioro ma (fune e nelle lo
ro irruzioni , a fine di farle meglio gufiate 
dagli uomini . Ma ciò non facevano per il mo
tivo di un amor (incero che avelfero per la virtù 
in fé ftefla , perchè feppellivano in un profondo 
filenzio tutte le virtù ofcure , benché fovente 
più fiode , e Tempre più neceflarie alla vita or
dinaria del comune degli uomini, e rilerbavano 

' tutte le loro lodi per quelle che traevano gli ap
piattii popolari , e brillavano con più fplendore 
.agli occhi dell’ orgoglio e dell’ ambizione .

ARTICOLO li.
Per quali gradi la Poefia ha degenerato dalla (uà 

antica purità •
jOOme gli uomini affatto immerfi ne’ fenfi , vi 

facevano confiftere tutta la loro felicità , e 
fi abbandonavano fenza miiura al piacere della 
gozzoviglia , ed jagli allettamenti dell’amore car
nale : era .naturai confeguenza , che confideran- 

* , .do i Dei come fommampnte e per condizione *
J^eati * loro actribuiffero la felicità più compiu
ta , della quale eglino fteffi avellerò l’ efperien- 
za , e l’idea , fe gli rapprefentaflero come paf- 
fando la loro vita in conviti e nei piaceri e vi 
umifero le (1) confeguenze ordinarie 9 ed i vizi
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Quefto principio di loro Teologia gli con- 

dufie ben predo a farli un debito di religione di 
confacrare con Sacrifici folenni e con fede pub
bliche tutte le p affiori i e tutti i disordini che 
Supponevano ne’ loro Dei . Ed eglino vi fi por
tarono col piacere fegreto di vedere delineata in 
modelli sì venerabili 1’ immagine delle lor pro
prie paffioni 5 e di avere per fautori e per com
plici delle loro difiolutezze gli fieffi Dei da elfi 
adorati . Da quello era venuto 1’ ufo sì antico 
de’ Bofchi facri , che accompagnavano quafi Tem
pre i Tempj , a fine di coprire colla lor ombra, 
e co’ loro luoghi appartati i lor gran vituperj . 
Da quello venne il culto di Beelfejor,di cui fi 
parla nel capitolo 25. de; Numeri 3 e fi riduce-Apoc,2.14. 
va fecondo 1’ Apocaliffe al mangiare ed a com
mettere la fornicazione: edere & firn icari . Da, 
quedo traffe l’origine quello eh’Erodoto riferi
sce delle cerimonie di Babilonia, e quanto il 
Profeta Baruc ne aveva detto gran tempo pri
ma di elfo . Da quedo principiarono le diverfe 
forte di miderj che nafeondevano tante Sozzure, 
e’l fegreto delle quali tanto Severamente era co
mandato.

Nella Scuola di una Teologia sì profana che 
poteva dir la Poefia , ella ch’era particolarmen
te confacrata alla Religione , ed era 1’ interpe- 
tre naturale de’Sentimenti del cuore? Il fuo mi- 
niderio domandava eh’ ella cantafle i Dei quali 
la religione pubblica gli moftrava ad efla 3 e li 
rapprefentaffe co’caratteri, colle paffioni , e colle 
avventure che loro dava la fama . La Religione 
le infpirava queft’ invitamenti : Adfts Le tic Le Bac*

S ij
il nettare e T ambrofia ec. i litigi, i doveri, gli 
1 maritaggi, le gelofic adulterj, gl’ incedi cc.



VirgiL 
Terent.

^6 Della Poesia
cbus dcltor . La Religione le dettava quella maf- 
fima : Sine Cerere & Baccbo friget Venus . Co
me la Poefia fi farebb’ ella difpenfata dal feguire 
le deviazioni del Paganefimo , mentre il Pagane- 
fimo ftefib feguiva le deviazioni del cuore ? Do
veva necefia riara ente degenerare a proporzione, 
che le due forgenti, dalle quali ella dipendeva , 
erano degeneranti , e non poteva lafciare di con
trarre i vizj dell’ una e dell’ altra . Giudicando 
dunque finamente delle cole , la Poefia non è 
la prima caufa dell’ empietà Pagana , nè della 

' corruzione de’ collumi : ma la corruzione del 
cuore è quella che dopo di aver infettata la Re
ligione , ha infettata la Poefia , poiché quella 
non parla fe non nel linguaggio che ’1 cuore le 
detta .

Si dee però confefiare che la Poefia dal can
to fuo ha molto contribuito a mantenere que
lla doppia depravazione . E’ cofa certa che que
lla Teologia profana e fenfuale averebbe avuta 
autorità infinitamente minore fopra gli animi, 
minor vigore , e minor corfo anche fra ’1 Popo
lo , fe i Poeti non avellerò impiegato in fuo 
favore quanto avevano d’ ingegno , di delicatez
za e di grazie; e fe non avefiero procurato di 
fervirfi de5 colori più vivi per imbellettare i vizi 
ed i misfatti , che farebbono caduti nel vitupe
rio lenza l’ornamento che lor predavano per 
coprirne la bruttezza , la ftravaganza , e l’infamia <.

Quello è ’i fondamento de’ giufti rimproc- 
cj che i Savj del Paganefimp hanno fatti a’ Poe- 

... pti. Quello è ’l motivo del lamento che Ciceroni bi. U-^ £a in particolare contro Omero , di avere co- 
cu n. 5- 1IpLljnicati agli Dei i difetti degli Uomini , in ve

ce di dare a quelli le virtù degli Dei , Hingebctt
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b<ffc Homerus y & bumana ad Deos transferebar : 
divina mallem ad nos . Quella è la cagione che 
fpinfe Platone ad eGliare dalla fu a Repubblica 
i Poeti ; fenz’ anche eccettuarne Omero , che 
non ha tuttavia mai avuto maggior ammiratore 
di effe , nè forfè più fedele imitatore . E’ que
lla, die’egli 5 una bella lezi >ne di temperanza 
per la Gioventù, l’udir Ulitte efprimerfi appretto 
Alcinoo , che la maggior felicità e ’l maggior 
piacere della vita (ìa il ritrovarfi ad una buona 
mente, e ’l darli alla gozzoviglia? Quello eh’ efpri- 
me Fenice de’ prefenti , che foli fono fufficienti 
a placare gli uomini , e gli Dei ; e quello fa 
Achille non confegnando il corpo di Ettore che 
a prezzo di danajo , è forfè molto adattato ad 
infpirar a’Giovani Pentimenti di generofità ? Im? 
parerann’ eglino a difprezzare i dolori e la mor
te, ed a fare poco cafo della vita, quando ve- 
deranno gli Dei e gli Eroi metterli in difolazio- 
ne per la morte di qualche perfona che ]or era 
cara ; ed udiranno Achile fletto dire , che vorreb
be piuttofto ettere fopra la terra il Famiglio del 
più povero Agricoltore , che ’l Re di tutti i de
funti dentro 1’ Inferno ? Quello che reca difgu- 
fio maggiore a Platone a cagione di Omero , è 
quanto il Poeta rìferifee degli Dei : i loro con
traili , le lor divifioni , i loro combattimenti , le' 
loro ferite , i loro latrocini , 1 lor adulterj , ed 
i loro eccedi per le diffolutezze più infami : tutti 
fatti 5 fecondo etto, fùppofli , e che non dove- 
rebbono ettere flati polli in chiaro , quand’ an
che tetterò flati veri • (1) Cicerone attribuite©

S iij.
(tfJJNec multo abfur- fuavitate nocuerunt : qui 

diora func,‘ & quee > Poe- & ira inflammaros, & li- 
tarum vocibus fufà, ipla bidine fluentes induxe-
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omni intertiperantia libi, 
dines , adulteria > vinca
la , cum Rumano genere 
concubitus, mortalefque 
ex immortali procreatos 0 
Lìb. i. de natura Deor. 
nwn. 41.
de Diis carmina faciebant 
S ^Augufi. lìb. iti.deCiv» 
Dei cap. 14.

runt Deos , feceruntque » 
ut eorum bella , pugnas, 
proelia , vulnera vidore
mus : odia prjcterea , dii- 
fidia : difeordias , ortus > 
interitus , querelas , la- 
mcntationes , effufas in

Ci) Per idem temporis 
intervalhim exritcrunt 
Poeti:, qui etiam Theo- 
logi diccrcntur, quoniam
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anche a’ Poeti le fciocche finzioni che rendono 
gli Dei del Paganefimo tanto degni di rifo e 
ne fa una lunga dinumerazione .

L’ uno e 1’ altro $’ ingannavano in quello 
punto 3 e non giugnevano perfino alla prima ter
gente del male . Omero non era l’inventore di 
quelle Favole. Erano molto più antiche di elte 
ed erano parte della Teologia Pagana . Dipinge! 
va gli Dei , quali li aveva ricevuti da’ fuoi An
tenati , e quali erano creduti e conofciuti nel 
fuo tempo . Platone dunque doveva prendertela 
contro la ftelTa Religione che fupponeva tali Dei 
non contro la Poefia , che li rapprefentava fot! 
to P idea che ne aveva . E quello era in fatti 
il motivo fegreto della Legge colla quale difcac- 
ciava dalla fua Repubblica i Poeti . Perchè tutta 
la Teologia del Paganefimo era divifa fra due 
Scuole - (1) cioè fra quella de’ Filotefi , e quella 
de’ Poeti . Quelli confervavano il rillretto della 
Religion popolare, eh’era (labilità da’ collumi e 
da tradizioni immemorabili, autorizzata dalle leg
gi dello fiato, Uretra alle pubbliche Felle e Ge- 
remonie . 1 Filotefi arrolfendofi in fegreto degli 
errori materiali del Popolo , infognavano in dif-
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parte una Religione più pura , e difimpegriata 
da quella moltitudine di Dei pieni di vizj e di 
pacioni ignominiofe . Così Platone escludendo 
dalla lua Repubblica i Poeti , efiliava' per necef- 
faria ' confeguenza tutta la Religione popolare, 
per fottituirvi la fua ; e con quello fcaltro rut- 
t eringio fi metteva in Sicuro contro’ la cicuta di 
Socrate , che aveva offe Sa la dilicatez^a del Po
polo, esplicandoli troppo apertamente contro le 
fu'perftizioni della Religione antica e dominante •• 

Quella riflctlione ferve a cogliere la' contrad
dizione che apparifce nel modo ,• onde gli *kte- 
niefi fi cohduftero ver So Ariilofane e verfo So
crate . Non fi Sa perchè fieno tanto empj nel 
teatro , e tanto religiofi nell’ Areopago : e per
chè gli lleifi Spettatori coronano nel Poeta le

> men
ile ave

molto maggior moderazione, 
rapprefencando Sopra il teatro i 

altro non faceva che copiarne i lineamenti dalla 
pubblica Teologia . Nulla imputava ad effi di nuo 
vo e di fua invenzione, nulla che non folte con
forme alle opinioni popolari e comuni Ne par
lava come tutti ne pensavano , e lo Spettatore 
più ferii polo So nulla vi Scorgeva d’ irreligiofp che'
10 Scandalezzaffe, e non SoSpettava che ’l Poeta 
avelie P intenzione Sacrilega-di voler mettere ine- 
derilione gli Dei.

Socrate per lo contrario' combattendo con- 
-tro la flefia Religione dello Stato • rovesciando

11 culto ereditario e paterno , con tutte le Sue 
Solennità , cerimonie e mifterj ; offendendo tutte 
le prevenzioni ilabilite e ricevute , Sembrava un

S iiij

Slelfe buffonerie tanto ingiuriofe agii Dei, 
tre punifeono colla morte il Filoiofo che 
va parlato con

Ariftofane
Dei con caratteri e difetti eh’ eccitavano il tifo ,



ir
to eh* 

rifpettarli colle

con non
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empio dichiarato ; e ’l Popolo irritato per una 
temerità tanto facri lega che àffaliva quanto egli 
rifpettava come più (acro , credeva dover accen
dere tutto il fuoco del filo’ zelo per vendicare 
la fua Religione . Perchè 1’ Uomo dee avere ne- 
ceffariamente una Religione . Non può non aver
ne bifogno . I principi ne fono troppo profon
damente ftampati nel cuore per opprimerli . Ma 
vuole che fia indulgente , comodo , compiacevo- 
le ; e in vece di rittringere le fue naturali in
clinazioni , oppure condannarle, le feufi e le au
torizzi • Religione di quello caiattere era quella 
che amavano gli Atenielì ; e rapprefentandola con 
quelli colori 9 Ariftofane traeva i loro applaufi 
e le loro lodi •

Lo fteffo motivo infpirò a’ Romani molta 
indulgenza per lo Teatro , e gl’ impegnò anche 
a conficcare in qualche maniera la licenza eh’ 
egli prendeva contro gli Dei, facendola entrare 
nelle ceremonie della Religione , delle quali i 
giuochi (cenici erano pa té : benché per atrio la 
Severità de’ Magistrati folle molto attenta nel- 
mettere in ficuro dall’ efpreffjoni della Satira l’o
nore de’ cittadini . In fatti qué’ Giuochi non 
ereditavano gli Dei rie T ahimo del Popol 
era avvezzo fin dall’infanzia ai"' 
flette'Ppafiìoni che lór dava la Scena , e per quel
la forra di ‘buffoneria nulla perdeva per etti di 
fua ordinaria venerazione : dove che le Satire 
difonoravano con verità gli Uomini grandi della 
Repubblica nell’ animo del Popolo Romano ; e 
facendoli'cónfiderare dal Popolo con iflima e rif- 
petto minorò , gli rendevano men utili al fervi- 
zio dello Statò ed al comando .

- S. Àgóflino rinfaccia a’Romani
> : -, .-..u/ ...



c.xa.

(a) Cu-m arterii. ludi- 
era in fccenanique totani 
probro ducetene, gcnus 
id hominurii non modo- 
honorc civium reliquo- 
rum curerò , fed cetani

Tribù moveri notatone 
ccnforia voluerunt . Cic, 
lib. 4. de Re pub. apud S. 
/lag ufi lib. z. de Ci rifa 
Dei cap. $. & iy.
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Ih in or forza che (pirico una maniera di procede- S Aug l,i. 
re sì cnpricciola . Come, die’egli , volgendoli de Ci vìe 
a Scipione , di cui aveva citate alcune parole Oei 
f.opra quello (oggetto . Voi credete cofa molto 
degna di voi 1’ aver vietato fotto pena di mor
te a’ Poeti il dir male di qualche Romano , men
tre lor fi lafcia tutta la liberta di lacerare il cre
dito degli Dei . Il vofìro Senato vi è dunque più 
caro che il Campidoglio ? Preferite dunque Ro
ma al Cielo , e la vollra riputazione a quella de
gli Dei ? Legate la lingua a’ Poeti , quando lì trat
ta di fcreditaie i voliti Cittadini , e voi lor per
mettete lo fcioglierla anche fotto gli occhi vo- 
flri 3 alla vollra prefenza contro gli Dei , fenza 
che alcun Senatore , alcun Cenfore 5 o alcuno 
de’ Pontefici fi opponga a tal licenza ? Giudicate 
che farebbe fiata cofa indegna che un Plauto ov
vero un Nevio avelie ofato parlar male de’ Sci- 
pioni ò di Catone , e permettete che il voHro 
Terenzio Screditi impunitamente e difonori Gio
ve , col darlo a’ giovani per Maeftro e per Pre
cettore nel delitto ?

S. Agollino nello (ledo luogo rinfaccia agli p,id c xj 
flelfi Romani un altra contraddizione non meno 
ridicola: nè meno infenfata . (rt) Coloro che rap- 
prefentavano ne’ Giuochi Scenici delle Compe
tizioni di Teatro , erano dichiarati infami 5 e co
me tali'■ giudicati indegni di efercitare alcuna Ca
rica nella Repubblica, e dilcacciati ignominiofa-
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teatro , efprime il Tuo 
giutto dolore di elle rii 
così di (onorato da fcftef- 
fo per Tempre per una 
vii compiacenza vedo il 
Principe . Quello era il 
Prologo della Commedia 
eh’ egli rapprefentava . 
Ho creduto doverlo in
ferir qui cucco intero -

* Microbio ci ha con- 
fcrvata una piccola com- 
pofizione in verfo che è 
di un gufto efquifito, 
nella quale il Poeta La
berio , Autore de’ Mimi, 
<(h’ era divenuto Cavalie
re Romano, c che Giulio 
Gelare aveva obbligato 
non ottante la fua ripu
gnanza a comparire igl
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mente dalla loro Tribù , il ch’era la pena di 
maggior infamia , colla quale i Cenfori punifiero 
i Cittadini .

Bifogna olfervare che quelli Giuochi Scenici 
erano Ilari riabiliti fra’ Romani per l’ ordine llef- 
fo3 e coll’ autorità degli Dei , ed erano parte 
del culto religiofo che ad etti era predato . Nec 
tantum h$c agi voluerunt , feci fibi dicari , fibì 
Jacrtiri , fibi folemniter exbiberi . Come dunque, 
dice lóro S. Agollino , fi può punire un Attore, 
che è il Minillro di quello culto divino ? Con 
qual fronte fi dichiarano infami coloro che rap- 
prefentano le compofizioni di teatro , mentre co
loro che le richiedono fi adorano come Dei ? 
Quòmodo ergo abjicitur Scenicus 9 per' quem coli- 
tur Deus ? (beatrice? ilhus turpitudini! qua 
fronte notatur Attor , ft adoratur exattor ? Ma per 
qual altro capriccio ancora non meno rtravagante 
fi notano d’infamia * gli Attori di quelle Com
pofizioni , quando fi colmano di onori e di lodi 
i Poeti che ne fono gli Autori ? Qua ratione re- 

Ibid.axap Bum efl, ut poeticorum fgmentorum ignomi-
nioforum Deorum ìnfamentur Aclores > bonorentur 
Auttores ?
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Necejfitas 9 cujus curfus tranfverfi impetum 
Voluerunt multi effugere 9 fauci potuerunt, 
Quo me detrufit pene extremis fenfibus ?
Quem nulla ambitio , nulla unquam largititi 
Nitllus timor, vis nulla, nulla aùttoritas 
Movere potuit in paventa de fiata r 
Ecce in fenefla ut facile labefecit loco 
Viri ex celle ntis mente clemente edita 
Submìffa placide blandiloquens oratio !
Etenim ipfi di negare cui nihil potuerunt s 
Hominem me denegare quis poffet pati ? 
Ergo bis tricenis annìs afiis fine nota 9 ■ 
Eques Romanus lare egreffus meo , 
Domicm revertar Mimus. Nimirum hoc die 
Uno plus vixi mibi quam vivendum fuit. 
Fortuna immoderata in bono aque atque in malo* 
Si tibi e rat libitum litterarum laudibus 
Floris cactmen noflre famce frangere :
Ciir 9 cum vigebam membris praviridantibus , 
Satisfacere Pop.ulo & tali cum poteram viro 9 
Non fiexibilem me concurvafii ut carperes ? 
Nane me quo dejicis ? Quid ad feenam afferò > 
Decorem fornice , an dignitatem corporis 9 
Animi virtutem 9 an vocis jocundee fonumì 
Ut bedera ferpens vives arboreas neceat, 
Ita me ve tufi as amplexu anno rum enecat.
Sepolcri fimilis nibiì nifi nomen rcùneo 9

Macrob, Sacurn. L 2, c< 7»
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ARTICOLO TERZO.

cuntur ex ca civitate» 
quam finxit ille , cuoi 
mores optimos Se opti
mum Rcip: ftatum qux- 
rerct . At vero nos , dodi 
feilieet a Grecia, luce & a 
pueritia legimus & di. 
dicimus. Hanc eruditio- 
nem libcralem & dottri* 
nam putamus . Lìb, z. 
TuJ'cul- quoefl. n. 31*

La Lettura de* Poeti profani può effer ella per- 
incfla nelle ['cuoie Crijliane?

(1) Vidcs ne, Poetcc, 
quid mali afferant ... . 
ira fune dulces , ut non 
legantur modo , fed ctiam 
edifeantur . Sic ad malam 
domenicani difciplinam , 
vitamque umbratilem & 
delicatam , cum accefle- 
xunt ctiam Poetoe , ner- 
vos virtutis clidunt . Re
tte igitur a Platone edu-

fK TAfce da quanto ho detto una fortiflìma ob- 
1 X bjezione contro la lettura dei Poeti Paga
ni 5 e domanda qualche dichiarazione .

Platone Filofofo tanto favio e tanto ferma
to , bandifee dalla fua Repubblica i Poeti 5 e non 
crede fi debbano mettere 1’ Opere loro fralle 
mani de* Giovani. (1) Cicerone approva aperta
mente la fua riioluzione , e frapponendo coni’ 
egli 5 che la Poefia non fia acconcia che a cor
rompere i collumi , a rendere molli gli animi > 
a fortificare le falfe prevenzione , che fono una 
cónfèguenza della mala educazione 5 e de’ catti
vi efempj , fi fiupifee che da quella fi cominci 
l’irruzione de’Fanciulli , e fi chiami quello Au
dio col nome di belle Lettere 3 e di onefta edu
cazione .

Ma noi dobbiamo effere molto più /paven
taci da. quanto dice S, Agofiino contro le Favo-
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ed è cofa orribile che un Vefcovo canti ciò 
che non conviene ad un laico divoto - „

La lettura de’ Poeti , condannata ad una vo
ce dai Padri ed anche dai Pagani , può dunque 
effer permetta nelle Scuole Crifliane?

Bifogna confettare che quette teftimonianze 
fieno di molta forza , e molto adattate a mette
re in timore un Maefiro a cui la fua (aiuto, e
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le de’ Poeti. Egli confiderà il coflume che avc- 
vafi di efplicarle nelle Scuole Crifliane , come 
un funefto torrente al quale alcuno non rettfte- 
va , e ftrafcinava i Giovani nell’abittb della per
dizione eterna . Fre tibi flumen moris bum ani ! Lib r. 
Quis reftftit tibi ? Quamdiu non ficcaberis ? Quo fa Conf. c,6. 
que nolnes En(e Filìos in mare magnimi & far- 
in idolofum ? Dopo aver riferito il luogo di Te
renzio nel quale un Giovane anima le fletto al 
delitto ed all’impurità coll’efempio di Giove, 
fi lagna che fotto pretetto di efercitargli 1’ inge
gno e d’ infognargli la Lingua Latina , era appli
cato a favole tanto indegne o piuttoflo ai va
neggiamenti sì pazzi ; in quibus a me deliramene 
tis atterebatur ingeniv.m ? e conclude che tali foz- 
zure non erano più acconcie che ogni altra co- 
fa ad infognargli delle parole Latine, ma che quel
le parole erano molto adatttate a fargli amare 
tali fozzure . omnino per banc tiurpùtidi- 
nem nerba ifta cornino ditis difauntur 3 fed per 
b<£c nerba turpitudo ifta confidentiusperpetratur .

S. Gregorio Papa non fi efprime con minor Al Vcfc. 
forza in una lettera , eh’ egli fcrive ad un Ve- Defiderio 
feovo per fargli de’ rimprocci, mentr’egli infe- ^1^’ 
gnava alla Gioventù i Pentimenti de’ Poeti pro
fani . Una fletta bocca , gli dice, non può pro- 
5, nunziare le lodi di Gefu*Criflo e di Giove , 
53



In vita 
Fulgen, 
c. i.

9 fono 
Ma per 

? all’ ecceflo cola alcuna in una ma
tanta importanza , è necelfario come 

Padre Tommafini nell’ Opera nella 
quale tratta accuratamente quella quefiione , il 

, non meno che la lettit
ele ’ Poeti , dall’ abufo che fi può fare dell’ 

una e dell’ altra . Perchè 1’ abufo folo è da con
dannarli , e in fatti è fiato condannato da color© 
de’quali ho fatta menzione.

Per non arredarmi che agli ultimi, cioè a 
dire ai Santi Padri , l’autorità de’quali dee fa
re maggior impresone in noi ; 1’ ufo collante 
d’ infegnarc quanto hanno fcritto i Poeti Paga
ni nelle fcuole Grifiiane , del qual eglino flefil 
fanno tefiimonianza , è una prova evidente , che 
quello cortame non era confederato come catti
vo in fe ftelfb .

Si può egli credere che tante Madri sì di
vote , e sì penetrate dal timor di Dio, fotto gli 
occhi , e lenza dubbio per lo configlio dei San
ti Vefcovi che reggevano allora la Ghiefa , avef- 
fero confentito che i loro Figliuoli fodero ap
plicati a fiudj condanati dalla Religione Grirtia- 
na? La Storia Ecclefiallica ci fa Papere che la 
Madre di S. Fulgenzio, venerabile per la fu a 
gran pietà, rei iglò ['a Mater , volle che fuo figliuo
lo imparafle a memoria tutto Omero , ed una 
parte di Monandro , prima d’ imparare i primi 
elementi della Lingua Latina .

A tutti è nota 1’ applicazione (ingoiare che 
S. Bafilio e S. Gregorio di Nazianzo , gran tem
po prima di S. Fulgenzio, avevano porta nella 
lettura degli Autori Pagani , e fpecialmente in
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quella della Gioventù che gli è confidata 
tanto care, quanto lo debbono edere . j 
non portare 
teria di 1 

Metodo ofierva il 
d’ infe- < 
gnare e di diftinguere la poefia , 
ftudiare ra ( 
criftiana- 
mente 1’ 
Opere de’ 
Poeti.
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quella dei Poeti . Quelli due gran Santi portoti 
erti re proporti a Giovani come un modello per
fetto e della maniera onde debbono applicarli 
alla lettura degli Autori Pagani , e del modo , 
che debbon ofiervare ne’ loro rtudj . La Storia ri
ferisce di erti , che non conoscevano fe non due 
rtrade , 1* una delle quali conduceva alla ChieSa 
e l’altra alle Scuole. In una Città tanto cor
rotta quanto era allora Arene, e in mezzo ad 
una gioventù abbandonata ad ogni forra di di- 
fordini, Seppero confervare l’innocenza e la pu
rità de loro collumi, limili a que’ fiumi a quali 
la meScolanza delle acque del mare non fa per
dere la loro dolcezza . Per poco che fi abbiano 
lette 1’ Opere loro , fi fa quanto abbiano Santi
ficata la lettura dei Poeti, coll’ ufo religiofo , 
che ne hanno fatto ,

La Religione Crirtiana , con tanta forza e 
con tanta dottrina difefa da S. Agortino nella fua 
Opera maravigliofa della Città di Dio, ebb’ el
la luogo di lagnarli degli rtudj profani che que
llo grand’ Uomo aveva fatti nella fua Gioventù; 
fiudj che gli fomminirtrarono contro i Pagani , 
e contro tutti i nemici del Crifìianefimo armi 
invincibili , onde la Chiefa fi è fervita in tutti 
i Secoli con tanto vantaggio contro di erti ?

Forfè farebbe fiato a defiderarfi che le Ile fi
fe rovine, le quali hanno Seppellita l’idolatria 
avellerò anche ingoiati e fatti fparire per fem- 
pre quelli funefti monumenti e quelli impuri 
avanzi del Paganefimo , tanto acconcj ad infet
tare ed a contaminare gli Spiriti . Ma la divina 
Provvidenza gli ha Senza dubbio laSciati Soprav
vivere all’ Idolatria per dìporre nel progrefib di 
tutti i Secoli contro le impunità e gli accerti or-
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legge , dev’ elTere in vece di
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ribili che non Colo la Religione Pagana permet
teva , ma comandava, e confacrava ancora coll’ 
efempio degli (leflì Dei •

Giuliano 1’ Apoftata aveva perfettamente 
comprefo qual piaga mortale lo (Indio degli Au
tori profani facefle alle fue fuperftizioni , quan
do vietò ai Giiftiani l’infognate le lettere 
ne . L’ orrore che tutti i Santi Vefco i c S Ago- 
flino come gli altri inoltrarono per qeft’ empia 
legge , dev’ elTere in vece di un eloquente apo
logia in favore della lettura dei Poeti Pagani . 
Fu duopo allora il foftituire alle lor Opere delle 
Poefie Criftiane • Gl’ ingegni più belli , e in ifpe- 
zialità Gregorio di Nazianzo , fegnalarono la 
lóro erud zione componendo diverfo Opere in 
ogni genere di poefia , ad imitazione d’ Omero , 
di Pindaro , di Euripide', di Menandro e degli 
altri . Ma quando la pace e la libertà furono re- 
ilituite alla Chiefa , uno de’ primi frutti , che fe 
ne traile fu l’infognare come prima, nelle Scuo
le Criftiane quanto feri fiero i Poeti Pagani , e 
fu fatto fenza dubbio , anche più che mai , di 
una maniera Criftiana .

Qual1 è quella maniera Criftiana ? Si può 
apprenderla in un trattato molto breve , ma ec
ce lente, che S. Bafilio compofe fopra quella 
materia in favore di alcuni Giovani fuoi Pa
renti , che fi efercitavano nello (Indio delle Ope
re degli Autori Pagani , come fi fa anche oggi
dì ne’ Collegi •

Quello dotto Vefcovo, uno dei lumi mag
giori della Chiefa Greca , comincia dallo ftabili- 
re quello principio ; che avendo la felicita di 
effer Criflianì , e in quella qualità desinati alla 
vita eterna, non dobbiamo (limare e cercare y
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le non quello ci può effer utile per l’altra vi
ta . Confeffa che per parlare con proprietà, non 
vi fono che i Libri fanti che vi ci poflano con
durre . Ma foggiugne che polliamo occuparci in 
altre letture , le quali non ne fieno affatto lon
tane , finche la maturità degli anni ci metta in 
iftato di (indiare con efattezza , e di bene inten
dere le divine Scritture, nella maniera che è fo- 
lito il prepararli ai Veri combattimenti con efer- 
cizj che vi hanno della relazione .

Le matti me (parie negli Scrittori profani , 
o colla loro confermiti , o ancora colla loro dif
ferenza , poffono difporci a quelle della Scrittu
ra . L’ anima è come un albero , che non folo ha 
delle frutta , ma anche delle fogne , le quali gli 
fervono d’ ornamento . Il frutto dell’ anima è la 
verità . La fcien£a profana ha le veci delle fo
glie , che fervouo a coprire il frutto e ad or- 

. narlo . Daniello fludiò tutte le arti, o tutte le 
faenze che i Caldei avevano , mottrando con 
tutto quello , che quello lìudio non era indegno 
de’ Figliuoli di Dio e dei Profeti , altrimenti fe 
ne farebbe attenuto non meno che de’ cibi che 
gli erano portati dalla menfa del Re . Gran tem- 

. po prima di etto , Mosè aveva imparate le Let
tere e le fcienze dell’ Egitto .

S Bafi io mottra in particolare quanto la 
lettura de' Poeti poffa effer utile per il regola
mento dei coftumi . Fa offervaxe che gli eccel
lenti verfi di Eiiodo , tanto conofciuti e tanto 
flimati , ne’ quali egli rapprefenta la Brada del 
vizio feminaca di fiori , piena di allettamenti , 
aperta a tutti , e per lo contrario quella della 
virtù erta, difficile, fcofcefa , fono una bella le
zione a’ Giovani, che loro infegna a non lalciartt

T



& Greci licenter multa & 
Horatium in quibufdam

tilt. x. cap-
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Spaventare o rifpingere dalle fatiche e dalle dif- 
ficoltà 5 che ,d’ ordinario circondano la virtù . 
Parla poi d’ Opero, e dice che un uomo dotto 
e molto verfato nell’intelligenza di qùefto Poe
ta gli aveva fatto ottervare eh’ era pieno di maf- 
fme eccellenti , e che i di lui Poemi dovevano 
.oflere con fiderà ti come una lode continuata del
la virtù . Ne cita .molti bei luoghi .

Come dunque le Api fanno trarre il mele 
dai fiori che non Sembrano acconci che a lufin- 
gare la vifìa e 1’ < dorato , così noi ritroveremo 
con che nudare 1’anime no II re in .quelli Libri 
profani , ne’ quali altri non ceicano che il pia
ceree l’allettamento. N*a, Soggiunge .quello Pa
dre continuando lo fletto paragone, 1’ Api non 
fi arredano ad ogni forta di fiori , e in quelli 
ancora a quali fi attaccano , non ne traggono fe 
non quello è lor conveniente per la compofizio- 
ne del lor preziofo liquore . Noi procureremo 
d’ imitare la lor maniera , e come cogliendo le 
refe fi fuggono le fpine , prenderemo negli .Au
tori profani quanto in etti è d’ utile , Senza toc
care quanto pottono avere di. pernicioso .

Ecco la noflra regola e il noflro modello • 
Ecco il modo di Santificare la lettura de’Poeti . 
E come potremmo non allontanarcene , poi
ché gli fletti Pagani ce ne danno l’efempio ? 
Sarcbb’ egli ragionevole che Copra queflo punto 
svettino minor delicatezza di .eflì ? (1) Quinti
liano , come altrove l’ho già otter/ato , vuole fi 
faccia la Scelta non Colo degli Autori , ma a li

ft) Alunt & Lyrici : fi 
tanten in bis non Au&o- 
ies modo, fed ctiam par- nolim interpretavi Quinti 
tes apcris elegcris . Nam



ARTICOLO IV.

T ij

un ufo 
di concedermi il cercarne 

1’ e fami- 
le confeguenze , perchè vi poffon eflere

£’ egli p erme fio a Poeti Cr itti ani il fervirfi nelle 
loro Poefie del nome delle Divinità Pagane ?
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che dei luoghi che fi poflono leggere in quelli 
che fi averanno fcelti , e dichiara che apprelTo 
Orazio ritrovanfi de’ luoghi' che avrebbe gran 
difpiacere di aver da efplicare alla Gioventù. Plato de 
Platone di cui tanto abbiamo parlato ;• preferive lcg.hb.7 
la fletta Legge . Vuole fi confervino le Poefie , 
che nuli’hanno di contrario ai buoni cottami, 
fi rigettino quelle che fono artolutamente catti
ve , quelle (1 correggono che fono capaci di cam
biamento , ed attegna quéfla diligenza a pedone 
di una età matura, di una fperienza confumata 
e di una probità cónofcima . Il pubblico dee 
ringraziare coloro che nel noflro tempo hanno 
potti quali tutti i poeti, in iflato d’ effer letti , 
ed efplicati ancora ne’ Collegj •

. Z^Omincio dal confettare che nella queftione , 
della quale fi tratta 9 ho fondamento di te

mere che fembri una fpecie di temerità il voler 
turbare i Poeti Crifliani nel portello in cui fo
no d’ impiegare nelle loro Poefie il nome delle 
Divinità Pagane , tanto più che il coflume è an- 
tichiffimo ; e non fi può ignorare eflere flato fe- 
guito da Perfone molto (limabili per il loro me
rito , e fovente anche molto venerabili per la 
loro pietà . Prego nulladimenp il Lettore di per
mettere che io non lo confideri come 
che faccia legge » e 
1’ origine , il ponderarne le ragioni, e 
narne 1



non è
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degli errori molto antichi, i quali per quello 
non fono vie più accettevole e non aoquiflano 
dominio contro la verità , i dritti della quale 
dono eterni - Dall’ altra parte non fono il primo 
che reclami confro quell’ abufo , e in ogni tem
po il pretefo. pofleflb- ha avute le fue opposizio
ni come ettendo fenza fondamento , e fenza le
gittimo titolo, il che balla per impedire la pre
scrizione . v. ' . , •

La Poefia quale io qui la fuppongo , 
pattai# ai .Crifliani che per lo canale e minifte- 
rio d.e.l Paganefimo . Egli folo ne ha prefcritte le 
regole , .e fomminittrgti i modelli . Colla lettu
ra de? ;Greci e Latini fi giunte a formarle uè qual
che idea* Si ha pofla unicamente T applicazio
ne nello ttudiare , e nel copiare 1’ Opere loro . 
Tutte le loro invenzioni , e quali tutte le loro 
efpretfioni vanno a cadere nec ella riamen te fopra 
le làjfe Divinità . Togliere ad elfi Giove. Mar
te , Bacco , Venere , Apollo , le Mufe , c un co
glier loro quanto era nello fletto punto ' il ca
pitale di lor poefia e di ' lor Teologia . Non ha 
potuto fuccedere che alcune P.erfone • forfè po
co delicate in materia di Religione , rapite e co
me imbriacate delle bellezze della Poefia profa
na e nudate da quefi’ aggradevole lettura fino 
dalla loro infanzia, ne abbiano infenfibilmeixe 
pre'o perfino il linguaggio fenza farvi troppa at
tenzione > e che quello coll urne , come tanti 
altri feguito anche con poca ribellione, ed auto
rizzato più che mai dal tempo e dall’ ufo, fia 
divenuto tanto comune , quanto noi lo yedia^ 
rno ? Dee dunque etter permetto 1’ efajninare le 
rn fe fletto fia fondato fulla r^ione .

I più ’ femplici lumi del buon fenno ci
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infognano, che colai il quale parla, dee avere 
una idea chiara di ciò che vuol dire , e dee fer- 
virfi ; dei termini che portano nell’ animo degli 
Uditori una notizia dipinta di quanto fegue nell’ 
anima fu a : Queft’ è il primo oggetto del lin
guaggio , e il fine di fua iftituzione . Quello 
è il più uccellano; legame della focietà e del 
commercio della vita . 11 contente di tutti gli 
Uomini e la fteffa natura c’ infognano che que
llo è P unico legittimo ufo che fi pofTa fare del
la parola . L’Uditore è in dritto di richiederlo 
e fe viene ingannata la fua efpettazione col 
dargli de fuoni vani delle parole prive di fonte 
colui che lo ’fa , fi rende indegno di effere alcol-- 
tato •

Si prega un Poeta, che, per cagione di 
efempio , nella descrizione di una tempella in
voca Nettunno ed Eolo , di farci parte di quan
to fegue nell’animo fuo, mentre pronunzia i 
nomi di quelle Divinità Pagane. Che ne penfa 
«gli ? Che vuole gli altri ne penfino ? Qualz è la 
lignificazione propria che vi è attaccata , e at
tende vi fia attaccata dopo di effo ? Ved-’ egli 
tetto quelli cerini»! qualche cofa reale ed effet
tiva ?

I Pagani volgendoli a Nettunno , e ad Eolo 
in una tempella, intendevano per quelli nomi de
gli Enti veri, degni di adorazione e di confiden
za , attenti- alle ftrida degl’ infelici e fehfibili al
le loro afflizioni, coll’ efaudire le loro preghie
re, ed accettare i loro voti , coll* efercitare un 
autorità conofciuta fopra gli elementi £he loro 
erano foggetti, ed affai potente per diftruggeré 
la procella , e per liberarli dal periglio .

Ma- il- Poeta Crilliapo , che in ui\a tempera 
T iij
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394 Della Poesia .
invoca quelli pretefi Dei del mare , e dei ven
ti 9 cned’ egli di parlare ad alcuno ? Spera egli 
di eflérne afcoltató , e vuol egli perfuaderlo agli 
altri ! Nettuiino ; ed Eolo fignifican eglino ap
pretto di lui qualche cola di reale? S’immagira 
forfè eh’ elìdano , o fieno mai flati efillenti ? Chi 
non fi accorge non eflervi cote più fciocca , 
più. buftonefea, più infìpida dell’apoiìrofare di 
un tuono patetico nomi lenza virtù , ed anche 
fenza realtà , e dell’ accumulare in verfi pom- 
polì le figure più vive per fupplicar di foccorfo 
un puro niente ? Quando fi ama il parlar così 
in aria , fi merita forfè 1’ attenzione di un uo
mo ferio ?

Che penfa parimente e che vuol dire un Poe
ta che à (angue freddo fi volge ad Apollo ed alle 
TViufe per pregarli di lor infpirazione ? Che ren
de grazie a Cerere , a Bacco , a Pomona , di 
aver dato agli Uomini un’ abbondante mietitura, 
una piena vendemmia , un anno ricco di frutta? 
Non mi può cadere in fofpetto quello Poeta d* 
intendere per quelli nomi ciò eh’ era intefo da’ 
Pagani. Sarebbe empietà , farebbe difetto di Re
ligione . Perchè fecondo S. Paolo dopo Davide, 
tutti i Dei de’ Pagani erano Dernonj : Omnes Dii 
Pentium Damonia , Sarebbe quello un condurre 
gli Uomini alla infedeltà , la quale porta altrove 
i fuoi voti , i fuoi defiderj le fue fperanze, e 
il fuo riconofcimento . Sarebbe quello un ren
derli veramente Idolatri , e un lor infegnare il 
foflituire a Dio altri oggetti che' tenelfero il fuo 
pollo' col dare ciò che non fi può ricevere le 
non da elio , e gli rubaflero la gloria di tutte 
le fue Opere e di tutti i fuoi beneficj .

Quello feritoia che un Poeta polla rifponde-
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[a] Allora un Uomo dì 
Dio venne a ritrovare il 
Re d’ Ifracle, e gli difle; 
ecco quanto dice il Si
gnore : perche i Sirj han
no dctVo, il Signore è il

Dìo de’ Monti >• ma noni 
è il Dio delle Valli, io vi 
abbandonerò tutta que* 
fta gran moltitudine . e 
fapretechc io fono il Si
gnore . 3. Reg* iq.

I
1*
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fe di più ragionevole , fi è che per li nomi de
gli Dei eh’ egl’ invoca o ringrazia , intende i 
diverfi attributi del Dio fupremo , del Dio ve
ro « Ma è dunque un onorarlo il dargli il no
me de’ Cuoi più dichiarati nemici , i quali gli han
no contefa per sì gran tempo la Divinità, e fi 
fanno ancora attribuire e predare gli onori che 
non fono fe non a lui dovuti ? Non fi teme d’ 
irritare con tal profanazióne quél Signore, che 
fi dinomina tanto Cpèffo rielle Scritture, il Dio 
gelofó e vendicatore ? Non è quello un' anni
chiliate , per lo menò nel linguaggio / il’ frutto 
della vittoria di Ge lucri fio , che ha difcacciato’ 
il Demonio da quanto egli aveva ufurpato ? Non' 
è quello un reftituirgli in certa maniera tutte 
le parti del fuo im; erio 1 collocandolo di nuovo 
negli Aliri , negli Elementi,'in tutta la natura: 
rendendolo' P arbitro della pace e della guerra, 
dell’avvenimento delle battaglie j della forte de
gli Stari e delle Perfone Private ; e col darlo per 
1’Autore di tutti i doni naturali, eh’egli face
va a fe domandare per 1’addietro dagl’ Idolatri 5 
e de’ quali voleva il rendimento di grazie ?

(t) Là1 Scrittura ci fa Papere y che una pà^ 
rola poco rifpectofa verfó la fuprema maellà del 
vero Dio , fuggita di bocca a’ Pagani che non 
lo conofcevano' , fu punita con una fanguinofà 
feonfitta di tutta una Nazione . Credefi che quell’

T iiij



un abufo tanto 
aveva 

aveva

era l’oggetto dei culto idolatra r neo memor ero 
Piai. 15. 4 nominimi eorum per labìa mea •

Fra quelle due efiremità , d’intendere con 
quelli no iti i fallì Dei , o il vero Dio , è un 
mezzo che per verità non è tanto irreligiofo , 
ma £ fi permetta a me il dirlo J eh’ è a libi ina
mente infenfato e firavagante : è il non inten
dere co à alcuna . La ragione e il buon difeerni- 
mento pollano forfè perdonare un tal linguag- 
gio , o piuttoHo un abufo sì indegno delle pa
role ? E dall’ altra pai te , tutte le profeffioni , 
tutte le arti e tutte le feienze , fottomettendofi 
alla, regola generale di non impiegare , per efpri- 
merfi ; perchè la Poefia farà fola nel difpenfar- 
fene , e fi glorierà oggidì del privilegio (ingoia
re e nuovo di parlare fenza faper quello dice?

Bifogna confettarlo di buona fede : molti 
non cadono in quello inconveniente fe non per 
non avervi mai fatta una feria riflefiìone . Se
guono il torrente di un collume, che ritrovano 
((abilito, e non penfano ad cfaminarne 1’origi
ne , nè a folpettarvi alcun male . Confeffo che 
quella è fiata per 1’ addietro la mia difpofizio- 
ne , e fe mi è fucceduto alle volte 1* impiega
re ne’verfi il nome di alcune Divinità profane, 
del che ora mi pento , 1’ ho fatto ad imitazione
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Auris zeli orecchio sì dilìcato , e sì gelofo , che afcolta 
audit o- tutto, fia meno ofFefo nel prefente da quelli no- 
mnia . S/7/>.mi impuri e facrileghi delle Divinità profane che 
1,10. ofano dargli i Crifiiani ? il Santo Re Davide ave- 

rebb’ egli approvato un abufo tanto ingiuriofo 
alla Divinità , egli che aveva tanto in abbotni- 
nazione tutto ciò che aveva ufur^ata la gloria 
del vero Dio , che averebbe creduto contaminar 
le lue labbra , fe avelie foto nominato ciò eh’ 

l’oggetto del culto idolatra ? Neo memor ero
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degli altri, P efempio de’ quali era per me una 
légge , fna non una giufbficazione .

Quell’ ufo che fanno i Poeti Crilliani delle 
Divinità Pagane Cembra anche più fciocco e di
viene più infoppo tabile, quando s’impiegano in 
materie Caere , nelle quali fi parla del vero Dio ; 
nelle quali 6 pretende ringraziarlo de’ beni eh’ 
egli concede agli Uomini ; nelle quali lì tratta 
anche di quanto la Religione ha di più grave e 
di piu degno di venerazione.

Qualunque diletto cagioni la lettura delle 
Poefie del Sannazaro 3 fi può perdonargli l’aver 
meCcolato , com’ egli fa,ilfacro e il profano in 
no Poema ,■ nel quale ìì tratta del più auguflo 
de' noft-ri Mi ile r j , voglio dire della Incarnazione De Partii 
del Figliuolo di Dio ? Convien’ egli , parlando Virginia •- 
dell’ Inferno in una tal occafione , il iaCciarne 
ancora l’imperio a Plutone, di accompagnargli 
le Furie, le Arpie, il Cerbero, i Centauri, le 
Gorgoni , e gli altri Cimili Moliti ? E‘ egli ragio
nevole il mettere in paragone le iCole di Creta 
e di Deio , famofe ,• 1’ una per la nafeita di Gio
ve , e 1’ altra per quella de’ F gliuoli di Latona , 
colla piccola Città di Betlemme che Cervi di cu
na a GeCucrifto ? Ma fi può in ifpezieltà Copri
re , che dopo aver invocato il vero Dio , o per 
io meno gli Spiriti celefli ed i Beati , il Poeta 
per parlare degnamente della nafeita che GeCu- 
criflo ha tratta da una Vergine , implori il Coc- 
coCo delle Mute pretefe Vergini del Pagane ino* 
come dovendo egli , non meno di effe , interef- 
CarCi nell’ onore di Maria Vergine .

Virgin ci part us mugnoque aqiqva Parenti 
Progeni es , fitperas c$li qua mijja per auras 
Atitiqv.ain generis labem mortàlibus egri*
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Abluit 9 obflruflique vìam patefecit Oìympi , 
Sit 'tnibì caelicplt yprimus labor : hoc rnihi primuni 
Surgat opus , Vos aiiditas ab origine caufas , 
Et tanti ficriem , fi fas efi , evòlvile facli .
Ncc minus , 0 Mafie Vattlni dectis , bic ego veflros 
Optarim fontes ,• vejlras ne mora ardua rupes : 
Quando qui deni genus e cala dcdùcìtis, & vos 
Virginitàs fanniaque juvat reverentia fama .

igiiur + feti cura poli * feti Virgin is hujus 
Tangit honos , monflrate viam qua nubila vincam , 
Et mecum immenfi porta s recludite coeli .

Conferì di poi che tali Mifterj fono afio- 
lùtamente ignoti alle Ninfe cd 1 Febo .
Nunc agè9 Cajìaliis qua nunquani ditdita fub antris9 
Mufarumve cboris celebrata , aut cognita Pboebo9 
Expedi  ani,

Ma ritornando ben prerio alla fua follia poe
tica , lor reftituifce tutto il lor potere, ricono- 
fce la lof autorità , e lor preda nuovi omaggi , 
come ad uniche Divinità de’ Poeti .

Non y fi Parnasia Mufiì 
Antrd mihi , facrofque aditusatque àurea pandant 
Lìmina , fujficiam .

Benché tutti gli Uomini non abbiano il cuo
re a futficienza penetrato dalla Religione per cf- 
fere commofiì dall’ ingiuria che un tal abufo fa 
al vero Dio, unico Autore di tutti i beni e di 
tutti i talenti , ed a cui folo per confeguenza la 
ragione , non meno che là pietà, c’ infognano 
dover domandarli : hanno nulladimeno (ufficiente 
difeernimento per coriofcere interiormente il ri
dicolo di un sì capricciofo ornamento e di un 
moftruofo mefcuglio di (acro e di profano, del 
Griflianefìmo , e del Pa'ganefimo .

11 famofo Sancevil di S-Vittore aveva fatti
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nella fua gioventù l’ apologia delle favole . Il 
Signor fuo Fratello , Ecclefiallico pieno di pietà 
• di merito , vi rifpofe con una compofizione 
in verfo molto bella e molto elegante . 11 pri
mo ben conobbe di poi che la ragione flava dalla 
parte di fuo Fratello . In novos fabularum accu- 

fiat ore$ juvenile ficripfi cdrmen 5 die’ egli fletto : 
fied meus Frate? confiultior ,• hoc chriftiano nec 
minus latino cannine me defi piliJfie hailenus mo- 
net . Si credette dunque obbligato a fare una 
ritrattazion pubblica , ma alla manierade’ Poeti; 
ed ha voluto eh’ ella fotte unita alla compofi
zione che vi aveva dato il motivo • Ne impie- 
tati mihi aferibas ,quod quadam ex antiquorum 
fiuperliiticnc homo chriftianus verfihus mss infi- 
perferim , bac fiyli exercendi caufd hifi 9 quó 
aptìor fierem ad ea fcribenda > qua fipetlant ad 
■Religione ni. autem , candide Leflor $ nol'nn
tc nefeifle

Non debbo qui ommettere i rimproccj che 
M. Boruet Vefcovo di Meaux fece allo fletto 
Sartevil ,• fopra 1’ aver egli impiegato il. nome 
di Pomona in una Compofizione diretta al Sig. 
della Quinrirtie , nella quale parlava de’ Giardi
ni di Verfailles L’autorità di queft’grand’Uo
mo , che univa ad un profondo rifpetto per la 
religione un gufìo efqiiifito della' bella Lettera
tura 5 parmi debba ettere di gran pefo nella ma
teria che io tratto Il Poeta fece una Compo- 
fizione in verfi per giùfiificarfi ,• o piuttoflo per 
ifcufarfi,e la termina con quella ifcrizione : Afe 
p&niteat errajfe in uno 'vocabulo Latino fi difi- 
plicuijje videar in me infiurgenti tanto Epificopo p- 
ctiam abfiolventibus Mufiìs .

Ma 3 dicefi, fe i nomi delle Divinità Paga1-
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i ,, il fecondo vero 
cui ufo confitte nell’ aggiugnere ad ogni fog^ 
getto ciò che non avevar ma poteva avere, 
e la natura aveva fparfo in molti altri ; e nell’ 
unire così ciò eh’ ella quali fempre divide,,.

.dittinguerà più 
Verfilìcatore .

Togliendo quell’ equipaggio di Divinità , non
veglio fia vietato a’ Poeti quello che dinomina- 
no la Favola , ovvero l’ordine del Poema . Con 
quello il Poeta fempre li dittinguerà dallo Sto
rico . 11 foggetto che tratta non più gli appar
tiene che alio Scrittore di Scoria : è quello un 
fondo che lor è comune . Ma il Poeta fe lo ap
propria ; ed egli non è Poeta , fé non per la ma
niera tutta ingegno e tutta fpirito onde difpo» 
ne e aduna le parti del fuo foggetto .

Elegge a prima giunta un avvenimento, un* 
azione famofa nella Storia : ne conferva le più
notabili circottanze ; fe le alterale , o le toglietté 
dal fuo luogo, offenderebbe i Lettori intelligen
ti , ch’egli dee fempre rifpettare e temere . Si
no a quello punto egli è legato e fjgnoreggiato 
dalla fua materia come lo Storico . Ma è Padro
ne dopo di quello di aggiugnere delle nuove cir
cottanze , fempre attenendoli al più elatto veri- 
fìmile,che nella Poelìa è in luogo di quanto* li 

Lettera in-^’nom*ina n^a Pittura „ il fecondo vero, ii di 
ferita nel >> 
coiib di 
Pittura di 
N diPiJet 
a car,

^.oo Della Poesia «
ne e le finzioni favolofe fi profcn’voho affattó 
che diverrà la Poefa ? e fpezialroente , a che fa
rà ridotto il Poema Epico , eh’ è il più bello fra 
tutti i Poemi? La narrazione non potrà eflérvi 
che in fommo languida a cagione di una fiuc- 
chevole e nojofa uniformità : e farà duopo ori- 
nunziarvi 3 o'il Poema non differirà più dalla tto- 
ria che per l’armonia del linguaggio, e non li 
dittinguerà più un ingegno!© Poeta da un buon
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[rfj Et prodotte volyat & delegare Poeta? . Hwat. >
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IT Poeta ha dunque la libertà di proccurare degl' 
incontri e delle fituazioni che danno rifalto al 
caràttere del fuo Eroe , e di coloro , ond’ egli 
favella • Eccettuati i Perfonaggi favolofi,, nulla 
perde di quanto fi ammira nelle Poefie degli An
tichi . Tutto gli retta ; racconti curiofi , deten
zioni vive j comparazioni nobili , difeorfi teneri, 

-accidenti nuovi , incontri inopinati, pallio ni ben 
dipinte ; Unite a quello un ingegnofa dittribu- 

.zione di tutte quelle parti . Ecco bellezze d’ogni 
tempo , e d’ ogni religione , che non fi faranno 
vedere giarumai con un verdeggiare armoniofo , 
puro , e variato , fenza formare un perfetto Poe
ma , Ma riduciamo il tutto ad femplice prin- 

. cipio .
La Poefìa Epica , come tutte le altre fpezie 

di Poefia QiJ ha per oggetto 1’iftruire e il pia
cere , Tutte le regole della Poefìa -, e tutti gli 
sforzi del Poeta, tendono a quello fine. Ora egli 
non può giugnere a quello fine col mezzo d’ 
immaginazioni vane , o per via di frivoli fingi
menti . Vi giugne bensì formando dapprincipio 
un dileguo ingegnofo di tutta la csntinuazion 
di fua azione , trafportando fino dall’ ingreffo il 
fuo Lettore alla metà o quali al fine del Sog
getto , lafciandogli credere , non elfervi a fare 
che un patto per vedetela con.clufion dell’ azio
ne, facendo nateere poi mille oliaceli che la re
tardano , ed irritano i defiderj del Lettore : ri
ducendogli alla memoria gli avvenimenti che han 
preceduto, col mezzo di racconti collocati con 
decenza : conducendo in fine gli avvenimenti con 
alcune connettìoni e preparazioni che rifvegliano 
la curiofità del Lettore , lo intereflano più che
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piai per l’Eroe % lo mantengono in una dolce In
quietudine , e lo guidano di forprefa in forprefa 
perfino allo fcioglimenco . Un Poema epico fatto 
feco do quello guilo fenza dubbio piacerebbe , 
e non vi yerrebbono a noja le arti fegrete di 
Venere , nè i ferpenti o il veleno di Aletto .

Nel rello dichiarandomi contro le finzioni 
poetiche e favolofe , come qui faccio , fono molto 
lontano dal condannare certe figure' colle quali 
fi attribuifce del Pentimento della voce , dell’a- 
zione ancora, alle cole inanimate . Sarà Tempre 
permeffo il volgere la parola a’ cieli ed alla ter
ra , T invitar la natura a lodare il Tuo tutore, 
il dar ali a’ venti per farne de’ Melìaggieri di 
Dio , il predare la voce al tuono , ed a’ cieli per 
pubblicare la Tua gloria , il dar aria di Perfone 
alle virtù ed a’ vizj . Non fi può reftar offefo 
dall’ udire efprimerfi da un Co liquidatore che 
la vittoria accompagna dappertutto i fuoi paffi , 
lo fpavento cammina avanti di effo , ed egli tira- 
Teina dietro £ fe la desolazione e l’orrore . Que
lle figure tutto che fieno ardite , non fono più 
contrarie alla verità che la metafora e 1’ iper
bole : ed io poffo qui applicare cip che Quin
tiliano dice dell’ ultima : Moti ere fatis efl , men- 

Lib.S.c.tf hyperbolen 9 neo ita , ut mendacia fallerò 
ve Ut • In fatti tutte quefie figure , quando fo* 
no faviamente impiegate, in vece di rapprefen- 
tare il falfo all’ intelletto , fono Tempre manie
re di parlare vive e mae ilofe , eh’ efprimono fen- 
fibilmente e m poche parole quello che non fi 
potrebbe dire fe non freddamente con un più 
lungo circuito di efpreffioni •
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CAPITOLO IL

fi) La quantità è prò- 
priamente C origine d'ogni 
fillaba e il tempo cbe $’ im* 
piega nel pronunziarla, 
fecondo il quale altre fi 
dicono brevi » altre lun- 
$be , ed altre comuni .

arti c 010 primo. 
Del Verfeggiare •

i« Quanto il gufo delle Ragion i fa differente per 
rapporto al verfeggiare .

. • il (■■■''■

OT dinomina verfeggiare 1’ Arte di far verfi. 
O E’ cofa Ihipenda nel verfeggiare il guflo dif
ferente delle Nazioni ; Quanto è d’ una grazia 
infinita in una lingua , è infipido , e di cattivo 
gallo in un altrg . Le belle rime , per cagione 
di efempio , che fanno un sì buono effetto nel
la Poefia moderpa , e Infingano sì dolcemente 
1‘orecchio nelle Lingue Francefe , Italiana, Spa- 
gnuoia , z^lemana, fono offenfive nei verfi Gre- t 
ci e nei Latini , e parimente la mifura de verfi 
Greci , e de’ verfi Latini che dipende dalla (i)

Per verità la Lingua Fran* 
cefe ojferva la lunghezza , 
e la brevità delle vocali 
nella pronunzia , e quefla 
differenza giunge alle vol
te perfino a dare alla flef 
fa parola una differente

Della Poefia in particolare . y

T E irruzioni che fi debbono dare a Giovani fo- 
-L pra la Poefia rifguardano p il verfeggiare , 
o la maniera di leggere e d’intendere i Poeti , 
o 1’ intelligenza delle regole e dellg natura del
le yarie forte di Poema .



fignìfìc azione . Aveugle
ni ent, foftantivb A veu gl e • 
ment
màtin . La vocale è nelle
parole feguenti , févére, to ìli fintamente 
cvéquc répéche dall" ac- i
qua revérczvous ba tre Greco,
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quantità delle fillabe , non averebbe alcuna gra
fia nella noflra 'Poefia moderna .

Ma , riftrignendofi ancora in una fol Lingua, 
qual infinita varietà di piedi , di mifura, di nu
meri , di verfi non ritrovali ne’la Poefia Latina ? 
( ed altrettanto dee dirli della Greca . ) In quan
te fpecie differenti di Poemi non lì-divide , ognu
no de’quali fa un tutto a parte che ha le lue 
regole e. le fu e bellezze particolari 3 fovente ha 
la fua maggior grazia- dalla mefcolanza di* varie 
forte di verfi , e non conviene che a certi fog- 
getti ed a certe materie, di modo che fe fi vo- 
leffe trafportarlo ad altre cole , vi fi farebbe ve
dere come flranieio , averebbe un aria di vio
lenza , . e non parlerebbe più nel fuo naturai 
linguaggio ? 11 verfo efametio ha qualche cofa 
di maeltofo e di grave , ma diviene più fempli- 
ce e più familiare rfè gli viene accompagnato il 
verfo pentametro . L’Alcaico , in ifpezialità , 
quando. è «foftenuto da due fpecie differenti di 
verfi che vi fi aggiungono , è pieno di forza , 
e di grandezze ; per lo ^contrario il verfo Salico 
nuli’ ha che di dolce , e di fluido , ed ha molta 
grazia dal Verfo Ad.oni^o • che* termina la ftrofa .

« Efami-

tin efempio. Da/ ebe é 
cofa c biuta ebe il Prati-

> avverbio matin , cefe ba la fua quantità , 
benché non (la fewpre tan- 

efpreffa 
in ogni fili ab a quanto nel 

, e nel Latino , ma 
filoni e tre quantità diffe- quefla quantità non é tm- 
reati, de quali -non fu /? piegata nella Pòe/ìa Fran- 
le Lingue Greca e Latina cefe, nel formare differenti 
potrebbono fammi ni figaro piedi > e differenti mi fare .
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Efaminando il numero del Verfo Faleuca, direb- 
beli eh’ egli forte fatto apporta per lo fcherzo e 
per lo paffa tempo Da che può venire una va
rietà sì rtapenda ?

Non porto credere che il cafo abbia rtabili- 
te le fpecie div^fe del verdeggiare . Quefta va
rietà tenga dubbio è fondata nella natura, che 
avendo porto nell’ orecchio un vivo fencimvnto 
de fuoni , fpigne anche a fcegliere varie forte 
di miiure , di numeri , e di ornamenti fecondo 
le materie ; delle quali fi tratta , e fecondo gli 
affetti de’ quali fi vuol far 1' efpre<fione .

Il Poema Epico che rapprelenta le grandi 
azioni degli Eroi , domanda un verfeggiar grave 
e maeftofo . Vuole Verrt che camminino a parto 
maggiore, abbiano mifura più lunga, fieno len
za movimenti troppo pronti e troppo precipitofi 
e vadano a terminarli con una nobile definenza 
foRenuta dalla gravita dello Spondeo .

Per lo contrario le Ode ed i Cantici , che 
formano una Poefia tutta di fentim enti, edera- 
no per 1’ ordinario accompagnati dalla danza , e 
dal fuono degli flromenti , feisbrano domandare 
verrt più brevi 3 che fi lanciano a falli , fi vibra
no come ftrali, e fecondano col lor moto rapi
do e pronto la vivacità degl’ impeti 3 ai quali 
1’ anima fi abbandona .

Come il Poema Drammatico non ha nè la 
maefìà del Poema Epico , nè 1’ impetuofità degl’ 
Inni e delle Ode , fi accomoda meglio all’ Jam- 
bo , che col dare ai verfi fufficiente armonia pei* 
innalzarli fopra il linguaggio del Volgo , laida 
loro nulladimeno una femplicità aliai naturale 
per adattarli ai colloqui famigliati degli Attori 3 
che s’introducono falla fccna .

y
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Le Lingue moderne , per le quali intendo 

la Lingua brancete , Italiana , e Spagnuola trag
gono per certo 1’.origine dalle rovine della Lin- 
gua Latina col mefcuglio della Lingua Todefca 
o Germanica . Le parole per la maggior parte 
yengono dalla Lingua Latina^ ma la corruzione 
ed i verbi aufiliari che fono di grandittimo ufo 
ci vengono dalla Lingua Germanica . E da que
lla Lingua fuor d’ ogn- dubbio ci fono venute 
le rime, e 1’ ufo di mifura'e i Verfi, non per 
via di piedi compofli di fillabe lunghe e brevi, 
come facevano,i Greci ed i Romani , ma col nu
mero delle fillabe .

Ne’ baffi Secoli , ne’ quali fi prefe il gufto 
delle rime , fi tentò d’ introdurle nella poefia 
Latina, ma fenza faccetto. La rima non fi è 
conlervata che in cert’ Inni o Prole che fi ri
trovano negli Ufficj della Chiefa , e limili ai verG 
delle Lingue moderne hanno una mifura che di
pende femplicemente dal numero delle Sillabe 
fenz’ aver riguardo alle lunghe e alle brevi .

Una cofa m’ imbarazza in quella diverfità 
di gufto , ed è il fapere perchè la rima che piace 
tanto in una lingua, fia così fpiacevole in un 
altra . La differenza vien ella dalla confuetudine 
e dall’ ufo , oppure è ella fondata nella natura 
delle medefime Lingue ?

La Poefia Francefe Q e fi dee dire lo fletto 
di tutte quelle che fono moderne ) manca af- 
folutamente della delicata ed armonio fa varietà 
de’ piedi che dà al verfeggiare Greco , e Latino 
il fuo numero, la fua dolcezza e la fua grazia, 
cd è coftretta contentarli dell’ accompagnamento 
uniforme di certo numero di fillabe di mifura 
eguale per comporrei fuoi verfi . Ài dunque ne-



e

fotte di un ufo

2. Se fìa cofà utile il faper fare dei Vcrfi z 
come fi debbono ilìruire i Giovani in- 

que(i' Arte ?

Domandali alle volte di quale utilità porta 
eflere il verfeggiare per la maggior parte' degl’ 
impieghi a* quali i Giovani che fono educati nei 
Collegi fon deflinati , e fe il tempo fi confuma \ 
nella compofizione de’Verfi potrebb’eflere im
piegato in ifludj più utili, e più ferj .

Quando il verfeggiare non forte di un ufo 
sì grande com’ è in certe occasioni , per dare al
la Chiefa degl’ Inni, per cantare le lodi Divine 
per celebrare le grandi azioni, e le virtù dei 
Sovrani, alle volte anche per follevare l’ animo 
con un oneflo ed ingegnofo incertenimento , fi 

' converrà che è di un aflbluta neceflìtà per ben 
intendere i Poeti, de’ quali non fi difcernerà 

y ij
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eeflar’o ♦ per giugnere al-fuo fine, eh’è il lu- 
fl rigare 1’ orecchio , cercare altre grazie ed altri 
vezzi , e fupplire a quanto le mancava dall’ al
tra parte colla mifura, col numero e colla rie-, 
chezza delle rime, nel che conlìfte la principal 
bellezza del verfeggiare Francefe .

Quanto fi richiede che quello dee piacere, 
non comparifca fotto efleriori trafeurati z, ma fia 
"abbellito col mezzo di convenevoli ornamenti, 
tanto fi refla oftèfo dall’affettazione troppo aper
ta- di accumulare ornamenti eccellivi . Forfè a 
cagione di quello guflo naturale del bello , la 
rima eh’è gratiflìma nella Poefia Francefe, per
chè vi è neceflaria, fembra infopportabile nella 
Latina, perchè vi è fuperflua , e dinoterebbe 
qualche cofa di troppo affettato ,



( i) Plurimum dicit Ora
tori confctre Theophra- 
flus LcéLone Poeta rum. 
Namqueab bis & in re
bus fpirùus, & in ver-

bis fublimitas j & in af- 
feélibus motus omnis , 
& in perfonis decor pc~ 
tirar. Quìi)ti lì ano c. i. 
Lib. io.
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mai la bellezza come fi deve, fe col mezzo del
la compofizione dei Verfi non fi ha avvezzato 
1’ orecchio al numero ed all' armonia che riful
gano dalla diverga forra di piedi, e di mifure, 
che s’impiegano nelle varie fpecie di Poefia , 
onde ognuna ha delle regole feparatp e delle 
grazie particolari, (i) Dall’altra parte quello 
Audio può fervire di molto a’ Giovani ,. anche 
per 1’ eloquenza , elevando loro P ingegno , av-

- vezzandoli a penfare di una maniera nobile e 
fublime , infognando loro a dipingere le cofe coj 
colori piu vivi , fomminifirando al loro Aile mag
giore abbondanza, maggior forza, maggior va
rietà , maggior armonia, maggior grazia.

Nella quarta Clafie fi comincia per 1’ ordi
nario ad iftruire i Giovani nella Poefia o A que
llo fine fi fanno imparare da elfi le regole del
la quantità . Quello Audio è d’ una efirema im
portanza per elfi : e per averlo .trafeurato in 
.quell’età ancor tenera, fi fentono delle perfone 
per altro molto intelligenti pronunziare il Lati
no d’ una maniera che lor fa poco onore .

Si poflbno fiudiare quefie regole o in Fran- 
cefe, o in Latino ( o in Italiano ). Alcuni Pro* 
feffori che fi erano ferviti .da principio della pri
ma maniera , hanno creduto riconofcere colla fpe- 
rienza che la feconda folle più .convenevole , ed 
io non ho difficoltà nel darvi fede . Perchè co
me quefio Audio dipende quali unicamente dal
la memoria, e da una fort^ di memoria artifir



ben mi ri-
Scolàri aveano molto gufto per 

e vi riufcivano molto 
n’ è

y e lo fp;rito poe
tico, infpira una nobile elevazione. Non fi trat
ta più che di fcegliere delle bell’ efpreffioni , e 
di dar loro una buona difpofizione ; e quello ap- 
prendefi facilmente dalla lettura de’Poeti.

E’ neceffario che i ProfeflTori dettino a’ lord 
Scolari di quando in quando de’ Verfi corretti , 
che pojjbno lor fervire di modelli . Quando lo 
Audio fì fa in cafa , iì Maeflro dee prendere per 
i’ ordinario le materie dallo fleffo Virgilio 3 0 
da qualche altro eccellente Poeta .

V in
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ciale, i verfi Latini del Defpauterio più facil
mente e s’imparano e fì ritengono . Forfè vi e 
feelta da farli, per allontanarne ciò che è inu
tile e fuperfluo . Bifogna che i Giovani poffeda- 
no quelle regole di tal maniera che pollano ren
der ragione della quantità d’ ogni fillaba , e ci
tar fubito la regola o in Latino, o in Francefe , ec. 

Le materie de’ Verfi che fi danno a’ Fan
ciulli debbono effer proporzionate alla loro de
bolezza , e crefcere con effi . Dapprincipio non 
averanno che a trarre dall’ ordine loro le paro
le , indi ad aggiugnere qualche epiteto , ed a 
cambiare qualche efprefTione : fi faranno poi Ren
dere da effi un poco più i penfieri e le deferi- 
zioni ; alla fine quando faranno più ammaeflrat? 
faranno da fe fleffi qualche Compofizione breve 
nella quale il tutto farà di loro invenzione . Nel
la feconda Clafie e in Rettorica erano dati fo- 
vente a noi de’ luoghi feelti de’ Poeti Francefi 
per tradurli in verfi Latini , ed io 
cordo che gli 
quelle forte di fraterie , 
meglio che in tutte 1’ altre. La ragione 
chiara • Una tal materia fomminiflra da fefleffa 
de’belli penfieriy dà lo Gilè
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ARTICOLO II.

Dctla lettura de' Po^i .

I.

Del numero de' Nerfi.

il

II

■I
Hi
II

^Olo quella Lettura può infegnare a’ Giovani 
O il ben verfeggiare . A quello fine bifogna che 
i Maeftri fi applichino particolarmente nel fare 
ofi'ervare da erti il numero de’Verfi, e il Poeti
co ftile .

“X FI è un numero femplice , comune , ordina- 
V rio , che fi foftiene egualmente dappertut

to 9 rende i verfi fluidi e dolci , allontana con 
diligenza tutto ciò che potrebbe offendere 1’ orec
chio con un fuono afpro e difguftofo , e colla 
mefcolanza di numeri diverfi , e di diverfe mi- 
fure forma l’armonia tanto grata che regna uni- 
verfalmente in .tutto il corpo del Poema.

Oltre di ciò vi fono certi numeri partico
lari ; più difìinti 5 che fanno maggior impreso
ne, e fi fanno fentire con maggior forza . Que
lle forte di numeri formano una gran bellezza 
nei verfeggiare, e vi fpargono molta grazia , 
purché fiano impiegati con rifparmio , e con pru
denza , e non s’ incontrino con troppa frequen
ta . Elleno tolgono la noja , che numeri unifor
mi , ed armonie regolate Copra una fletta mi fura 
non lafcierebbono di cagionare. In quello pun
to la verfificazione latina ha un impareggiabil 
vantaggio (òpra la Francale , eh’ ettendo foggetta 
alla necettk.à di troncare tutti i Verfi Aletta»-
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drini con due emiftichi coattamente eguali, & 
fare una fpecie di cefura dopo tre piedi perfe1-' 
ti, di fomminittrare regolatamente una rima nel^’ 
eflremo di- tre altri piedi , e di foggettarfi alla 
fletta fervitù in tutti i verfi feguenci, corre il 
rifchio di Rancare ben predo 1’ actenzion del Let
tore, s’ella non folle {ottenuta, e rilevata da 
altre bellezze che fanno mettere in dimentican
za quella fpecie di perpetua monotonia □ Quan
to aita Poelia Latina , ella ha una liberti intie
ra di troncare i fuoi verfi dov’ ella vuole , di 
variare le fue cefure ed i fuoi numeri a fu a ele
zione , e di rubare alle orecchie dilicate le ar
monie uniformi prodotte dal Dattilo, e dallo 
Spondeo che terminano in verfi Eroici .

Virgilio ci farà conofcere tutto il pregio di 
quella libertà , ce ne fomminittrerà degli efem* 
pi in ogni genere , e c’ infegnerà 1’ ufo che fi* 
deve farne .

1. numeri gravi ed armonio]! .

1. Le parole grandi collocate a propofito 
formano un numero pieno , ed armoniofo , in 
ìfpezialità quando entrano molti fpondei in nn 
Verfo ••
Obfeerique canes y ìmportwntéque volucres <. 
Luttantes ventos, tempeflatefque fonoras 
Imperio pr etnie .
Ucce trabebatur pajfis Priameja Virgo 
Crinibus .
Jpfa v.idebatjcr ventis Regine} ijoeatis 
Vela dare .
Dona recognofcit populorinn, aptatque fupffbis 
Pojìibus ,

V iiij
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2. 1 numeri fofpefi .

oflerverà ab-

zEn. 3.' 
Ó2L.

Ve ne fono di molte forte , le quali tutte 
hanno molta grazia. Il Lettore ne 
bafìanza da fefteffo la differenza .

Twnidufque novo pr a cor dia regno 
ibat, & ingenti , &c.

Ia At Mater fonitum tb diamo Jub fluminis alti - 
Senjit : e am circuì» &c.

/En. ti.
*73-

?En. 9- 
5^- 
Georg- 
333’

/Eh- 1.
109.
2En.
361.
Ih. 7 7°- 
2En 5. 
480.
Georg. 1- 
x 8 1.
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fafee ribus miferorum & fan gitine vefci tur atro.

2.11 verfo fpondaico ha alle volte molta gra
vità .
Cara Deum foboles , magnati Jovis incrementi^* 

Virgilio fe n’ era fervilo molto a proposto 
per deferivere la forprela e lo lìordimenco di 
ginone .

2En. 1.67. ^am'iue ut confpettu in medio turbatus , inermis 
Conjiit't^atque oculis Pbrygia agmina circumfpexit

Conviene ancora per cipri mere qualche co- 
fa di funeito , e di lugubre .
Quae quondam in buftts aut culminìbus deferti 
Notte fedens , ferum canit importuna per umbrat 

Il Poeta Vida lo ha impiegato felicemente 
per efprimere 1’ ultimo folpiro di Gefu Grillo * 
Supremamque auram pontns caput , expiravir .

1 verfi terminati in una Monofillaba han
no fovente molta forza .
Infquitur cumulo praruptus aqua mons »
Harts pede pes 9 denfufque viro vir .

Manet imperterritus ille 
Hoflcm magnanimum opperiens , & mele fita fiat . 
Sternitur^exanimifque tremens procumbit bumi bos> 

S<epe ex guus mus 
Sub terris pojùitque demos atque oirea fecit.



7'Olii fomnum ìngens rapii pavor • 
£/? in jcceffu longo locus .
Hae ubi ditta , cavum converja cufpide inontem 
Impili it in latus .
Ipfius ante qcuIqs ingens a vertice pontus

TÉn. 
4 >'7. 
2*En. i. 
a <>3. 
Ib. 8>. 
Ibid. £ 18.-

3. 1 Numeri tronchi .

Detta Poesìa ;
Qua juvenis greflum iuferret ; at illum Ib 360;

Curvata in monti* fpeciem cìrctimftetit un da . 
Caffè ducebànt [aera per urbem 

Pienti* ma re* in mollibus .
Nonne vide* ? cùm precipiti ce riamine campum 
Corripuere , ruuntqtie effiefi carcere currus . 
Sed non ideir co flammee atque incendia vires 
Indomita* pofuere .

Ar retta* ap pilli t aure*
Confu f<e fonu* urbis y & illodabile murmtir»
Nec jam fe capii unda : volai vapor ater ad aura* 

Et fruftra r^tin acuta tenden*
Fertur equi* auriga 5 ncque audit currus habena* 
>c velut in fomnis oculis ubi languida preffìt

TEn. 8. 
668. 
Georg 3-. 
103. 
?En. j. 
680. i 
TEn. 1 
619. 
/En. 7, 
466. 
Geor. r. 
sn- 

. _ _ _ ^En. ii/
Notte quies , nequicquam avidos estendere curfus 903. 
Velie videmur , & in mediis conatibus <cgri 
Sirccidìmus .

Quelli due ultimi efempi foli bafterebbono 
per far diftinguere da’ Giovani la bellezza dei 
Ver fi . Quello numero fofpefo : Fertur cequis 
auriga , non dimoftra egli d’una maniera mara- 
vigliofa il Cocchiere curvo e fofpefo fopra i fuoi 
cavalli ? E quell’altro numero 5 velie videmur, 
che arreda dapprincipio il verfo , e lo tiene co
me fofpefo 5 non è egli molto acconcio a deli- ? 
neare i vani sforzi che un Uomo addormentato 
fa per camminare ?
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4. 2? Eliconi.

*37.
Idid.

TEn.
5^i-
Jbid. Rcgnatorem AJi<c .

Dii, quibus imperium efl anìmarwm z umbrtq* filen- 
tes .

L* Elifione è* una delle cofe che più contri- 
buifcono alla bellezta de’ Verfi . Serve egualmen
te per rendere il numero dolce , fluido , duro , 
maeflofò , fecondo la differenza degli oggetti, 
che debbono effcre efpreffì • 

amo ante alias .

TEn.
242, 
TEn- io.

TEn.
a8e.
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In ptippim ferii, excuti tur , pronufque magifler 
Vo Ivi tur in caput .

Il la noto citius volucrique fagitta
Ad terrari fiigit > & portò fefe condìdit alto .

Simùl bec dicens attoUit in agrum
Se femttr •
Tali remigio navìs fe tarda movebai •
Vela facit tante» .

Éc. 3.78. Pbyllìda
Georg. 2* Flumina amen fylvafque inglorius .

S£pe etiani fleriles incendere profuit agros
1 muros

4^^’ u j,

Georg, i.- gcandit fatali! riachina
„Fata armis .
Aima amens capiti •

7F ^68s ^raves oculos canata attollero 5 rurfus 
TEn’4 6 deficit .

Spelónca alta fidi.
$76 Quinqùaginta atris immanis biatibus byira 

Georg. 1. Jtnpiaque atetnam timucrunt fecula noftem • 
468. Grandiaquc cff'ofis mirabitur offa fepulcris : 
Ibid. 4p7' Ut regem equxvurn crudeli vulnero vidi 

Vitata exalantem .
Tot quondam populis terrijque fftperltlm

2En. 12. Nympba ^dccus fluviorum , animo gratiffhna neflro 
152. " '
/En. 6.
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Mene Iliaci! occinnbere campis.

Non potuijfe 9 tuaque animavi batic effondere de- 
xtra .

Urger i mole bac .
Noi non conofciamo in conto alcuno tutta' 

la dolcezza del numero e dell’armonia ne’VerG 
Latini, perchè non fono da noi pronunziaci co
me pronunziavanii dagli Antichi : e forfè gli dif- 
figuriamo tanto colla noflra cattiva pronunzia , 
quanto gli (Iranieri disfigurano i noftri Verli colla 
maniera onde fono da eflì pronunziati .

101.

/Eri- 3.
5 7P-

deferi^ore vari oggetti.

1. La Mefiti a . Effendo la meftizia all’ ani
ma ciò che le malattie fono al corpo , vi fpar- 
ge del languore e della debolezza ; e domanda 
dì e fiere efprefla col mezzo di fpondei e per 
via di gran parole , le quali danno a’ Vcrfi mol
ta lentezza o pigrizia .
ExtinSlum 'Nympbce crudeli funere Daphnim gc 2W; 
Ficbant ?
^fflittus vi tatti in tenebri! ìulluqùé trabebani , /En. 2.92. 
Et cafoni in fonti! mecum indignabar amici .

Lutici eque profondimi TEn.s.ói*. 
Tonfimi afpeflabdnt flentes Geor" 4
Et caligante™. nigra formidine lucum ^68 °

La Gioja . La Gioja per lo contrario emen
do la vicaria lanità , la felicità delP anima , de
ve infpirargli de’ fentimenti viviprecepitoli , ra
pidi , i quali richiedono la rapidità de’ Dattili . 
Saltdntcs Satyros imitabitur Alpbìfibaus . 
Juvenunì manus emicat ardens 
Littus in' Hefperium .

3. Lti Dolcezza 3 Per efprimere la dolcez-
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143- 
Georg, g.

Ibid. 534. 
Georg. 4. 
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$i6 DElIa Poesìa.
za , fi {caglieranno le parole , nelle quali non 

. entrino qua fi che delle Vocali , che formano mol
te fillabe con pochiffime lettere , e le confonanti 

'delle quali fieno fluide e dolci . Si fuggiranno 
le fillabe compone di molte confonanti , P eli- 
fioni dure , le lettere afpre ed afpirate .

Molliti hit colti fingi* vaccini a caltna .
Lanca dum nivea circumdattir infida vitta •• 
ZzcZ mifta rubent ubi iilia multa 
Alba rofa .
Ilio latus niveurn molli fultus bydcintbo j 
Devenere locos litos.^ & amoena vìreta . 
Fortunatoruno nemorum 9 fedefque beatas . 
Qualem vergineo demeffum pollice florem 
Scic mollis violi , feu laugueniis byacintbi.

4. La durezza . Per dare a fentire la duroz* 
za , fi preferiranno 1. le parole che cominciano 
e fin-ifeono per r, come rgor y rimontar : che 
raddoppiano gli r ferree , ferree . 2. s7 impieghe
ranno le confonanti dure, come Px, axis ; co
me P afpirata h tìabat 53.fi metteranno in ope
ra le parole formate dall’adunanza di molte con
fonanti: jttnflos , frali os ? roftris , 4. fi faranno 
dell’Eiifioni coll’incontr® di parole e di vocali, 
onde F urto è molto duro . Ergo egre .

Tum ferri rigor atque arguta lamina ferra . 
Pofl valido nitens fub pondero faginus axis- 
Inflrepat junflos temo trabat cereus orbes. 
Ergo agre raflris terram rimantur .

Namque morantes
Martius Hl.c iris ranci canor increpat vc>t 
Auditur fraclos fonitus imitata tubariNi • 
Franguntur remi .
IIine cxaudiri gemitus , fava fonare 
gerbera : tum flridor ferri > traflique catene .



’.ì

Georg, .j., 
’93. I 

•j

0

!

i6. 1 Numeri , ne* quali le parole .collocate nel 
fine hanno una for^a ovvero una grazia 

particolare •

r ■
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'Una omnes ruere , ac totuin fipuanare redolir 6%$ 
Convulfium remis roftrifique tridcntibus equo?.

5 . L'Agilità . I dattili fono acconcj ad efpri- 
mere 1’ agilità *

1 » ■I
• .< ■

Le parole così collocate producono quell?’ 
effetto , perchè terminano di dare 3 per dir così, 
al quadro l’ultimo colpo di pennello : o perchè 
aggiungono anche una nuova bellezza ad un 
penfìero che credevafi di già perfetto , fervono 
a meglio caratterizzarlo , ed a rendere 1’ animo 
dell'uditore attento a quanto ha di più. impor
tante e di più premuroso .
Fox quoque per lucos vulgo exaudita filentes 
Jpgens «

Tum curfibus auras 
Pro vocet y ac per aperta volans ceu liber habenis 
^quora , vix fiamma vefiigia ponat arena . 
lude ubi clara dcdit fionitum tuba ^finzbus vmtw
Haud mora , profiluerc finis ; fierit cethera clamor.

Mox aere lapfa quieto Ibid.aitf.
Radit iter liquidarne celere s neque cominovct a las .
Quadri-pedante putrem fionitu quatit ungula 

campum .
6. La Lentezza . Ella domanda de’ fpondei .

Alti firidentia tingunt Geof^.
PEra lacu : gemit impofitis incudibus ALtnq . 17-*
fili inter fie zn^gna vi bracbia tollunt
In numerum 9 verfiantque tenaci forcipe ferrarti.
^Agricola incurvo terram molitus aratro Georg, r.
Exefia inveniet ficabra rubigine tela . 494..

Georg, i 
47°'-
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’ cava dum perfonat eequora co fichu 
Demens , O cantei vocat in certamina divo s .

T A Poefia ha un linguaggio che 1’ è partico- 
I i lare , ed è diverfiffimo’ da quello del’a Pro

fa . Come i Poeti nelle Opere oro hanno per 
oggetto principalmente il piacere, del Lettore, fi 
permettono ad effi dell’efprefiìpnh*, più ardite, 
delle maniere di parlare più lontane dall’ ufo 
comune , delle ripetizioni più frequenti , degli 
epiteti più liberi , delle deferizipni più ornate , 
e più diffufe . Sono tutte cotefte cofe come i co
lori , onde la Poefia , eli’ è una Pittura parlan
te , fi ferve per dipignere al vivo ed al natu
rale le immagini delle cofe delle quali favella • 
Quello è quanto fi dee far ben offervare a’ 
piovani nella lettura de’ Poeti . Ne apporterà

31$ Della Poesia ,
/En ,.t, t\offi fummo in fhillu pentent . 
JEn .3 105 Quarto terra die prtmum fe atiollere tandem 

Vi fa , apeyiri prccul monte; .
Ibid..6’i3. pidi egomet duo de numero cum corpo ra noflro 

Prenfa manti magna , &c.
Ibid.(>3f. Jacuitque per antrum immenfum •

Corripìt esemplo sEneas , avidutque refringit 
JEn 6.210 CunHantem .

N.;nc omnes tcrrent aure 9 fonus excitat omnis 
2En.i.718 SuCpcnfiim .

Namque bumerit de more babilem fufpenderat
JEn.1.322 arcum

Venatrix .
mediis properas Aquiionibus ire per alturn 

Crudelis .
2En. 1, ii .Sed cum forte

I T.
Dello Stile Poetico •
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Della Poesia . 
alcuni efem-pj , che potranno fervir loro

3*9 
a difcer- 

nere da fellelfi , ed a conofcere le bellezze della 
Poefìa .

Ne fceglieró 
dere P ufo che ne 
re varj oggetti . Quella è la parola pendere .

■

2En. io.
5 85.

i. Z,’ efpreffioni Poetiche .

una fola, e procurerò far ve- 
ha fatto Virgilio per dipigne*

Ite meco , quondam felix pecus , ite capello: • 
Non ego vos poflbac viridi projetius in antro 
Dumo fa pendere procul de rupe videbp .
11 Poeti'poteva mettere,
Non ego vos alta pafeentes rupe videbo .
Quella parola pendere rapprefenta a maraviglia 
le capre , che fi vedono di lontano come fofpele 
fopra un colle feofeefo dove pafeono .
Hi fummo in fiutiti pendent , bis linda debifeent 2En,i.no. 
Terram inter fiutiti? aperti .

Si foflituifca , fi fummo in fiutiti apparine , 
, fparifeono P immagine e la bellezza . EPeno con

fi llono in quella parola , pendent ; e nel luogo 
in cui è collocata. Perchè , bi pendent fummo in 

finche , non produce piu P effetto .
Pendent opera interruptq ^mìneeqne ^n. 488. 

Murorum ingentes •> acquata qtie macbina cado •
Bifogna confeflare che tutte P efprelfioni qui 

fono molto Poetiche . Min$ ingentes murorum , 
per dire alte mura , che fembrano minacciare il 
cielo . Ma la parola pendent , dà gran rifalto a 
quella deferizione . Qual grazia vi farebbe , fé 
fi mettelle manent opera interrupta ?
Fronte fub adverfa fcópulis pendentibus antrum .ZEn.i.iy©-

Non credei! di vedere que* fallì fofpefi avan
zarli nell’ aria , e formare una volta naturale ?

Ut pronus pendens in verbera telo



gran colpi di sferza ?

lllc ubi complcxu ./Enea colloqui pependit .
Lo fteflb dee dirli di mille altre efpreffioni 

poetiche, delle quali fi dee far oflervare a* Gio
vani 3 o la grazia , o 1’ energia ,

320 Della Poesia .
Admonuit bijugos .

/En/jM 46-Ne e fic immijfis auriga andanti a loro.
Concuffere jug’S ^pronique in ve,b ra pendente 
Vi è pittura che polla meglio efprimere 1’ azio
ne , e 1’ atteggiamento di un Cocchiere curvo 
fopra i fuoi cavalli per fare che radano avanti 
a gran colpi di sferza ?

ì/En.cfcSimul arripit ipfiim 
Pendentem , & magna muri cum parte revellit.

L’ intelletto e 1’ orechio fentono bene qui 
la forza e la grazia di quella parola . pcndentcm.

4.78. Iliacos ite rum demens audire labores
Expofcit , pendetque iterum narranti^ ab ore .

Non è poffibile 1’ efprimer meglio la viva 
attenzione di una Per fon a che ne afcolta un al
tra con piacere, e fìà immobile, attaccata, e 
Come fofpefa , pendente dalla fu a bocca .

JEn.8.630. Pecorai & viridi faetam Mavortis in antro 
Procubuifle lupam : geminos buie ubera c ir cum 
Ludcre pendentes pueros 3 & lambcro matrem 
ìmpavidos .

Che pittura ! Che vivacità ! Ma 1’ efempio 
che fegue, fomminiftra una immagine ancora in- 
hnitamente più graziofa , tratta dalla llella na
tura . Un Padre che vuol baciare il fuo Figli
uolo , fi piega verfo di e fio , e quando il Figli
uolo ha polle le fue tenere braccia intorno al 
fuo collo , il Padre fi alza di nuovo , e lo tiene 
così fofpefo . La parola pendere fola balìa per • 
dipingere quell’ immagine .

Georg. 1. Jnterea dulces pendent circum ofcula nati. 
523.
/En. 1.719-
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2. Le Fonnc di dire Poetiche .

Qnod nifi & affi dui s terrai» infcclabere raflris •
X

Georg. 1. 
4>-

Exercetque'frequens tcllurem^ atque imperai arvis. Ih 99-
Ante Jovem nulli fubigfbant arva coloni • Idid. 125

Ibid. 155

In certe forme di dire , e in certe maniere 
di parlare confitte propriamente il linguaggio che 
è particolare alla Poefia , e la difiingue dalla Pro
fa : perchè quatti tutte le parole all’una ed all’ 
altra fono comuni . Quelle forte di forme di 
dire , e quelle maniere di locuzioni fanno la 
grazia e la ricchezza della Poefia . Con quelle 
ella ritrova il modo di variare infinitamente il 
difeorfo 5 di mo fi rare lo fletto oggetto fotto mille 
divertì afpetti fempre nuovi , di prefe.ntare dap
pertutto delle immagini gioconde, di parlare a’ 
fenfi ed alle immaginazioni un linguaggio che 
lor conviene 9 di dire le cofe più piccole con 
grazia , e le più grandi con nobiltà e con una 
maettà che ne fottenga tutta la grandezza e tutto 
il pefo . Alcuni efempj metteranno in chiavo 
quanto ho detto . * —

1. Arare , coltivare la terra , arare , colere 
terram e una maniera di parlare che in prof a 
non è capace di molte differenti forme di dire, 
ma può effere molto diverfifìcata in verfo , e 
Virgilio in fatti 1? ha e fp retta in molte maniere . 
Ne riferirò una pgrte , affinchè i Giovani impa
rino come una fletta cofa , confederata fotto di- 

‘ verfi afpetti , dalla parte degli fìromenti , della 
maniera , delle circottanze , degli effetti , può 
eflere variata all’infinito.
Depreco incipiat jam tum inibì taurus aratro 1 
In gemere 9 & falco aitritiis Jplendejcere' vomer
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Incumbere aratris .

Ib. 197.

i£n. io

503.
/En •. 39. Vela damus , veflumque 
7F n 8.19 ' 
Jbid. 107

Flatus , & in lento luflantur marmore tonfi .
• Inflat aqua . . . c> longa fulcat maria alta carina •

3. Una delie maniere più ordinarie a’ Poe
ti, è il deferì ve re le cole da’ loro effetti, e dal
le loro circoftanze .

In vece di dire una terra che fi farà ripe*

322 Della Poesia
Jbìd. 147 Prima Cercs ferro mortale! vertere terram 
Ibid. ir3 Inflituit Incumbere aratris .
Georg-z. Agricola incurvo terram dimovit aratro . 
531.
Georg. 3. Et 
160.
Ibid. 534

Scindere tarrani , 
campum borrentem fraclis invertere glebis . 

rfgre rajlris terram riman tur .
2. Si può offervare in quante maniere dif

ferenti Virgilio deferive la navigazione :
Georg. 1 Non aliter quam qui adverfo v/x fumine lembum 
zio Remigiis fubigit b
Ibid. i $4 Et quando infidum remis impellere marmor 

Conveniat.
Georg. 2. Sollicitant alti remis freta cocca .

Vela dabant liti 9 & fpumas falis are rueba'it'. 
cava trabe currimus aquor 

Vela cadunt , remis jtifargimus : haud mora nauti 
Adnixi torquent fpumas, & cxrula verrunt. 
Tentrtimijque viam , & veloì um pandimus alas .

Ibid. 190 Certatim focii feriunt mare, & tequora verrunt • 
3b. 668. Verrimus & proni certantibus aquora remis i 
TEn.j. 2. Fluflus atros aquilone fecabat •
Jb. 140. Ferit cetbera clamor

Nauticus : addirtiis fpumat freta verfa ìacertis • 
Jnfindunt paritcr fulcos 5 iotumque debifeit 
Convulfum remis roflrifque tridenti bus equor .

Olii certamìne fummo 
Procumbunt : vaftis fremii jflibus cerea puppis , 
Subtrabiturque folum z

^116.27. Cum venti pofuere, omnifque repente refedit



1’ ancu-

Le ripetizioni .

Xij

Georg 4.
135-

Georg. 1.
47.

Le ripetizioni hanno molta grazia nella Poe- 
fia . Si adoprano, o per femplice eleganza, e 
per rendere il vc'rfeggiare più grato , o per infi- 
fiere con maggior forza Copra quanto fi dice , o 
per opprimere i fentimeuti e per deferivere le 
paiiìoni .

della Poesia. 325
fata per lo fp^° & un anno > produrrà molto 
fermento nell* anno fogliente \ il Poeta dice : una 
terra che ha Pentito due fiate e due Verni cor- 
rifponde appieno a voci dell’ avido Agricoltore , 
e produce una sì abbondante mietitura che i gra
nai non pofiono Cappottarne il pefo . 
llla feges demum votis refpondet avari 
Agricola 9 bis qua fo lem , bis frigera fenjit . 
Illius immenfa rvperunt borre a meffies .

Per dire : Non vi era fiata per anche guerra : 
Non avevafi per anche udito il Puono Ppavento- 
lo delle trombe , nè il remore Ccoppiettante 
delle Ppade , che Cono fabbricate Copra 
dini • 
Necdum ctiam audierant infari eia/fica , necdtnn G.org 2. 
Impofitos duris crepitare incuti bus. enfies . *39.

Lrafi in tempo di Verno : Il verno col rigo
re del freddo faceva rompere le pietre , ed arre
nava coi Cuoi giacci come un freno il rapido 
corfo delle acque .
£ cum trifiis biems etiam nun-c frigore faxa 
Rumperet s & giade curfis frenaret aquarum .

G.org
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1. Le ripetizioni che’ non fervono fe non per 
l' eleganza •

Georg 
ab 1 •

zEn. 2
103.

Ambo fiorente; <ttatibus , Arcade; ambo .
Se qui tur pulchcrrimu; Aliar > 

Aliar equo fiden; .
Falle dolo 9 & noto; pueri puer intue vultu; ,

Le Ripetizioni che fervono a foftenere con 
forza i^n oggetto .

£c. q. 58 Pan etiam Arcadia mecum fi ju'lice certet, 
Pan etiam Arcadia dicat fe judtee V illuni , 
Nam ncque Parnajft vofri; juga , nam neque Pindì 
VII a moìum fecero .

Bella 9 horrida bella 9
Et multo Tybrìm fpumantem fanguine cerno.

Vi è un altia Fort a di Ripetizione molto or
dinaria ai Poeti, che ha nello fteffo t( mpo mol- 
ta, grazia, e molta forza . Invece di dire che 
pn uomo ha tentato molte volte qualche cola , 
ma inutilmente , dicono : Tre volte tentò di Fa
re la tal cofa , tre volte fu cottret o a Infoiarla .

’• Ter funt conati ìmponere Pelio OJfam 
beilieet ^atque Ofl<è frondofum involverc Olimpuin 
Ter Pater extruflo; disjecit fulmine monte; , 
Sepe fugam' Danqi Troja empiere rehfla 
Moliri . . .

Scope ilio; afpera ponti 
intere!ufit hyem; .
Ter conaru; bì collo dare brachìa circum 3
Ter fruftra comprenfa manus effugit imago 9 
Par leyibus venti; 9 volucrique fimillima Jomno 

Ter totum fervida; ira.



Nello fiupore y e nella forprefaì

jÉna.óy

Mira tur nem-us infuetum 9 &c.

Xiij

fon. 8.
x 30»

Delia Poesia ; 3^5
tuflrat ^ventini montem , rer fax* a tentai 
Lirnina nequicquam : ter fejjils valle re fedir .

Virgilio nel fello libro dell’ Ene de per mo
li rare che il d-lore impedì a Dedalo P efprimi- 
re la* caduta funefla d’ Icaro fuo figliuolo , im
piega molto a p opofìto la figura, deba quale 
qui parliamo . il luogo è uno dei più belli di 
quello Poeta .

Tu. quoque magnani /En 6. j<y.‘ 
P>rtem opere in tanto , fine ret dolor > Icare baberes 
Bis co riatti; erat cafus cfp'igere in auro
Bis patri ce cecidere manus .

Quanto è tenera quell ’ apofl ofe ad Icaro} 
Che delicatezza in quella forma di efprimerfi 9 
fin'-et dolor , io vece di dire, fi dolor fiviffit ! 
Ma vi è cofj più compiuta dei due veri] che fe- 
guono ? Lo fventurato Padre due volte fi sfor
zò di ra prefencare fcolpica in oro la funella 
avventura di fuo Figliuolo , e due volte cader* 
tero le fùe mani paterne . Quello epiteto , pa
tria manus è di un gufto efquifito

3. Le ripetizioni che fervono per effrimere i 
fornimenti j le paffìoni 9 e gli affetti.

Miratìtr inolem fiLneas , magalìa quondam :
Miratitr portas flrepitumque 5 ó" firata viarum .
Mirantur dona /Ene<e 9 mirantur Julìum . Ib 713- 
Labitùr unfla vadis abìes 9 mirantur wdot > TEn. 8» 
ìrliratur nemus infuetum 9 ^1.
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vìvi.
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Ec. 1. 39-

7-

7En. 3-

G L IIV. EPITETI.

Gli Epiteti contribuircene) di molto alla bel

66 7.

TEn.
769.

Per P allegrezza .

Cum prò cui obfcuros colles , bumilemque videmus 
Italiane . Italiam primus conclamai Adiates 
Italiani lato [odi clamore [aiutane .

Ec- 841.
2En.
4S9.
zFn.
405.

Tytirus bine aberat. Ipje te , Titire , pintts , 
Jpfi te fontes , tpjct b>tc arbiijla vocabetnt . 
Te netnus Augii.a vitrea de Fucin'us un da 
Te lìquidi pevere Iùcus .

Affetti teneri e

Ut vidi , ut perii \ ut me rnalus abfiulit errori 
O inibi [ola mei fuper Aflyanafiis imago !
Sic oculus y fic il le manus 9 fic ora [erebat , 
Ad ccdum tcndens ardenti a lumina fruflra : 
Lumina nam teneras arcebant vincala pahnas.

Per la Me/liija .

?En. 7.
66y,
Georg mida vinai 
364.

Quintil.
1. 8. c. 6 lezza de’ Verfi . Quintiliano cflerva che i Poeti 

fe ne fervono e più fpeflo , e più liberamen
te che gli Oratori . Più fpeflo , perchè in profz 
un difeorfo troppo carico di epiteti è un gran 
difetto, dove che nella Poefìa producono fem- 
pre un bell’effetto, quan ’ anche fieno affai, 
moltiplicati, perchè tppreflb i Poeti baffa che 
un epiteto convenga alla parola , alla quale fi 
riferifee : ros lor fi permette, dentes albi, hu- 

: ma in profa ogni epiteto che non
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Averfi tendere facem .
X iiij
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ZEn. i.
130.
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produce alcun effetto, e nuli’ aggiungile alla co- 
fa , onde fi parla , è viziofo . Bifogna confeffare 
che fi ritrovano alle, volte appretto i Poeti Gre
ci e Latini di quelle forte di Epiteti , che la 
giulla inifura , e la delicatezza della Lingua Fran- 
cefe non perdonerebbe a’noftri- Poeti: ma que
llo è raro, c il danno, che pajono cagionarci 
è vantaggiofamente rifarcito dalla folla de’ belli 
epiteti, onde i loro Verfi fono ripieni. Ne ri
ferirò qui alcuni , fenz’ offervare alcr’ ordine , 
che quello de’ Libri di Virgilio , da’ quali fono 
tratti < 
Labitur infelix fiudiorum y atque immemor berhA Georg. 
Piolo r e quii s • 59^-
Alter erit maculis auro fqttalèntibus ardens . • . Georg 4. 
£r rutilis clarus (quamis : ille borridus alter 
Defidia , latamque trabenS ingloriut alvum . 
Sed pater omnipotens fpeluncis abdidic atris 
Hoc in e tue n s *

Ponto' nox incubai atra . Jb. 93.
Quelli due ultimi efempi mofirano qual for

za abbia 1’ epiteto collocato- vicino al fotta na
tivo .

Ille ìmpiger bau/it Ib. 745.
Spum antem pater am , & pieno fe prolui t auro . 
Ardentefque oculos fuff e Hi fanguine , & igni 
Sibila lambebant linguis Z'ibrantibtts ora .
Arma din fenior deflieta tremaitibus tevo 
Circumdat nequicquam bumeris y & inutile ferrum 
Ciagitor . 
intenti expeflant fignum exultantiaque baurit 
Corda pavor pulfans y laudumque arreda cupido . 137.

Pais ingenti fubìere feretro y TEn.
Trifte miniflerium , & fubjedam more parentum

\
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la vivacità dello flile Poetico
- j e 

fono di più lunghe 9 
ed altre più brevi . Riferirò qualche efempio 
dell’ uno e dell’ altro genere •

L’ eleganza e 
comparifce principalmente nelle Defcrizioni 
nelle narrazzioni. Ve ne f

50,8.
ih 728, 

./En. u. 
578.

E L E*

1. Le defcrizioni brevi .

Virgilio deferivo a maraviglia in pochi verfi 
la meftizia di uri Agricoltore , che aveva per
duto a cagion della pelle un fuo Bue .

Georg 3- In nifiis arar or
■ Mxrentem abjungens fraterna morte 'juvencum , 

Atque opere in medio defeca rcliqait anatra .
Si credono vedere ne’ Vedi feguenti i Po

veri fventurati che domandano con illanza di paf- 
faie 1’ Acheronte.
Stabant orantes primi tranfinittere curfuin ,

Della Poesia 
d2/? immanis vultur obunco

lb< ??7’ immortale jecur tundens fecundeque panie 

incera rimaturque epults , babttatque fub aho 
Pecore' tiec req»ies ferir datar ulta renatis . 
Ille ( fi Parla un Gervo ch eia flato addo’ 
wTmamtm }atiens , menfeque afeetus borili 

Vrrabat f^ ’ rurfufque ad limina nota 
Jpfe domttm fera quamvis fe noble ferebat 
Sed mibì tarda gela , fechfquc cfinta fer.eclus 
Invidet imperium , feraque ad fortta vtres .

Et pontem indignatili Araxes .
Tela manti jam tum tenera puerilia torfe .
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Della Poesia 7 
Tendebàntque manta rip$ ulteriori* amorev

Enea nell’ inferno aveva procurato con un 
difcorfo umile ed affettuofo placare Didone. 
Quella PrincipelTa dopo di aver lanciati contro 
di elfo degli (guardi pieni di dilpetto e di furo
re, rivolte la faccia , tenne gli occhi fuoi fie
ramente attaccati alla terra 5 ed alla fine lo la-» 
fciò precipitofa/nente fenz’ averli rifpofto pur una 
parola . Tutto ciò è deferitto in pochifiime pa
role . Ma il iilenzio che il Poeta fa qui tenere 
a Didone cancella tutte le altre bellezze . 
Talibus dEneas ardentem > torva tuentem 
Lenibat dittis animum 9 lacrimafque ciebat . 
Illa foto fixos oculos averfa tenebat . . . 
Tandem proripu.it fefe , atque inimica refugit 
In nemus umbriferum .

Ne Sceglierò una fola ? tratta dal quarto li
bro delle Georgiche , nella quale Virgilio de
scrive la ttoria di Euridice , e di Orfeo ? e non' 
ne riferirò che alcune parti più degne dr offer- 
vazione , delle quali procurerò far conofcere le 
bellezze .
■(PA cav& fblans {grum tefludine amorem :
Te y dulcis conjux y te foto in littore fecum 9 
Te veniente die , te decadente canebat.

Quello lignifica Semplicemente : Orpbeta ci- 
tbara dolorem leniens 5 die ac notte conjugem ca* 
nebat , c di quella maniera potrebbe darli ai’ 
Giovani una materia per comporre dei verfi • 
L’ abilità confitte nel dare a quell’ efpreffioni 
femplicilfime una forma di dire poetica . Cava: 
teftudine è molto più elegante che Citbara

proripu.it


Della Poesia .
/Egrum amore™ 5 moftra affai meglio il vivo do
lore di Orfeo , che ogni altra cfprefiìone . Ma 
la principal bellezza fi fa vedere ne’ due verfi 
Tegnenti . L’ apoftrofe ha qualche cofa di tene
ro e di affettuofo , e fembra in qualche manie
ra rendere Euridice prefente : Te dùlcis Conjnx. 
E che non dice quefto Epiteto dulcis ? La ftef- 
fa parola replicata quattro volte iji due verfi , 
te dulcis Conjux , ec. moftra che Euridice era 
l’unico oggetto 5 onde Orfeo era occupato . So
lo in littore fecum 5 non è indifferente - Si fa 
che la folitudine ed i luoghi deferti fono mol
to adattati a mantenere il dolore .
Tcenarias edam fauces 9 alta ofiia Ditis-, 
Et caligante™ nigra formidine lucum 
Jngreffus y manefquc adiit, regemque tremenda™ 
iAefciaqiie humanis precibus manfuefeere corda .

Quelli quattro Verfi fi riducono a quell’ uni
co penfiero : Quin edam Orpbens inferas fedes 
penetravit. Il Poeta per dare eftenfione al pen
siero , fa una piccola dinumerazione di quanto 
fi ritrova nell’inferno, e fceglie quello era più 
acconcio a mettere in timore Orfeo . L’ ultimo 
Verfo moftra perfettamente il carattere delle di
vinità dell’inferno infleffibili j e ineforabili . 
Quefto verfo ; Et caligante™ nigraformidine Iti- 
cum j è ammirabile e per la fcelra delle parole 
e pel numero , tutto compollo di fpondei . NZ- 
gra formidine, è molto elegante per moftrare 
1’ ombra d enfia degli alberi che infpira dell’ or
rore .
Qnin ipfee flnpuere domus , atque intima letbi 
Tartara , caruleofque impicca crinibus angue s 
Eumenides ; tenuitque inbians tria Ccrberus ora: 
Atque Ixionei vento rota confidi orbis . • -



i

p 

j 
j

ij 
i= k

$ ■■

il

Della Poesìa. 33Y
Nulla e più Poetico di quella dìnumera- 

z’one :
Jamque pedem referens cafus evaferat ornnes * 
Rcd.litaque Eurydice fuperas veniebat ad auras 
Pone Jequens , ( naxnqwe banc dederat Pro[etpina 

legem )
Cum [abita incautum dementici cepit amantem : 
/£ 'ofeenda quidem , [cirent fi ignofeere Manes , 
Re flit ir Eurydieemqne fuam , jam luce fub ipfa 9 
Jmmemor beu J. vittufque animi refpexit . Ibi omnis 
Effufus labor , atquc immitis rupia Tyranni 
Foedcrcc, terque fragor (lagnis auditus Avernis, 
llla, Quis & me , inquìt 9 miferam ,n & te per

di di t Orpheu ì
Quis tantus furor ? En iteriti» crudelia retro 
Fata vocans, conditque natantia lumina fomnus. 
Jamque vale \ furor ingenti circumdata notte 9 
Invalidafqùe cibi tendens ( bea ! non tua "Jpalmas.

Nulla fi può penfare di più bello, nè di 
più perfetto di quello racconto. Il principio può 
ridurli a quella femplice compofizione . Jamque 
Eurydice pone fequens Conjugum , fuperas ad oras 
veniebat ; cum ili am Orpbeus refpexit . Ben li 
difeerne , che delie due pani , le quali compon
gono quella propofizione , la più interefiante è 
lo figuardo che Oifeo volge ad Euridice . A que
llo Vedo : Cum fubita incautum dementia cepit 
amantem : e il- penlìero è infinitamente foìleva- 
to dal verfo (eguente ; 'gnofeenda quidem , fei^ 
reni fi ignofeere Manes • Ma quello eh’ è dipin
to coi più vivi colori, è quella parola Eurydi- 
cem refpexit • L’ Epiteto che da ad Euridice tut
to dice ; Eurydicem fuam r la lùa cara Euridice 
Oltre quello-fenfo , che fi prelenta aprimi villa- 
ali’ intelletto, e fenibra 1.1 più naturale, ven’è



I
Della Poesìa .

forfè un altro più fecr to , e più delicato : Eu
ridice ch’egli crédeva eflergli rellituitay efler fua, 
cflere in fuo pofleflo per fimpre; Jam luce fub 
?pfa : vicino al momento felice nel quale effet
tivamente era per efferne padrone . Immcmor 
heu ‘ vìBufque animi . Aveva per gran tempo 
combattuto contro fe (ledo , per lungo tempo 
aveva fatta refifienza al defiderio di volgere lo 
{guardo ad Euridice : ma alla fine vinto dall’ af
fetto j fi feordò delle condizioni che gli erano 
fiate prefcricte : la parola 9 vtflus , fa che tutto 
ciò fia intefoè

Refpexit . Affinchè la mente del Lettore re- 
ftafi*e Tempre fofpefa fino a quello punto, quJla 
parola , che è decifiva , e fola determina il fen- 
f'o , dovea effe re riferbata fino al fine , e fi può* 
dire che quello è come 1’ ultima linea , e 1’ ul
timo colpo di pennello che termina qu’efta inimi- 
tabil pittura .

Il breve difeorfo di Euridice è di una bel
lezza e di una delicatezza luperiore ad ogni am
mirazione .

Nulla farebbe fiato più freddo che il pafag
gio ordinario ; Ille fic loquitur : Qtcis > ec. Que
lla' manieia di dire è molto più viva . Jlla , qu:s 
& me 9 inquit , m feram 9 & te perdidit Órpb.’U ?

Vi è cola più poetica di quella frafe ? Et 
iterum crudelia retro fata vocant , condttque na~ 
tantia lumina fomnus : per dire; Ecco che mojo 
per la feconda volta .

11 fine di quello breve difeorfo , parmi » 
ofeuri tutto il rimanente . Quanto può fare Eu
ridice in quell’ ultimo momento di vita che 1£ 
refia , è lo fiendere verfo il fuo caro Orfeo ma
ni deboli e moribonde^ ora fole interpreti der



Della Poesia •
Tenti menti .del Tuo cuore . Invalidafqtie "tìbi ten
doni , ben ‘ non tua palmas . Io non imprendo 
a far valere la dilicatezza di quella parola : beu ! 
non tua : è pai facile 1’ intenderla, che 1’ efpli- 
carla . Quella parola fembra detta per opposizio
ne all’ altra precedente efpruflìone : Eurydicem 
fuam . Ella mi riduce a memoria due veri! dì 
tutta bellezza , che uno Scolaro fece mentre (In
diava Rettorica nel Co’legio del Pleffis . Si trac, 
cava di defcrivere il ritorno lollecito di S. An
tonio verfo S. Paolo ch’era morto dacché il 
primo lo aveva lafciato. Il giovane Poeta, do
po aver dimoflrata la premura di S. Antonio per 
andare a ritrovare il filo Santo , e venerabile 
amico , così ad elio parlava :
Qui! facis , Antoni ? lamfriget Paiilus , altas , 
Immiflus JuperiS) neo jam tuus , attigit arces :

Ho riferito quello luogo per far vedere ai 
Giovani 1’ ufo che debbono fare della lettura di 
Virgilio, e delle bellezze che loro lì fanno* of- 
fcrvare in elfo .

Non ofo terminare quella narrazione , te
mendo di fiancare il Lettore con riflelTioni che 
potrebbono Sembrare nojofe ; ma non pollo la- 
fciare di trafcrivere in quello luogo i verfi ec
cellenti che ne fanno il fine. Si tratta del capo 
di Orfeo che le Donne di Tracia avevano getta
to nell’ Ebro .
Tum quoque , marmorea caput a cervice revulfum 
Gurgite cum medio portans Oeagrius Hebrus 
Volveret , Eurydicem , vox ipfa , & frigida lingua 
Ab PMiferam Eurydiccm , anima fugien te , vocabat 
Eurydiccm toto referebat fumine ripa •

Il Poeta poteva dire femplicemente che il 
capo d’Oifeo eflendo liuto gettato nell’ Ebro ,
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334 Delta Pofsta
la fua lingua pronunziava ancora il nome di Eu
ridice . Quante bellezze in quelli tre Verli 1 Vox 
ipfa . La voce d’ Orfeo da leftefTa , per la con- 
fuetudine che aveva contratta di pronunz are il 
dolce nome ; & frìgidi lingua , e la fua lingua 
di già fredda , e morib nda . chi mava ancora 
Euridice . Quefto ep teto frigida , è di una gran
de eleganza . E’ cofa ordinaria de’ Poeti T efpri- 
mere la morte col freddo che n’è la confeguen- 
Za . Ab ! Miferam Eurydicem . -Che tenerezza 
in quella ripetizione del nome di. Eurid ce nell’ 
ep teto > miferam , e nell’ efclamazione che lo 
precede ! in fine la triplicata ripetizione del no
me di Euridice , non efprim’ ella perfettamente 
la natura dell’ Eco , che ripete più volte lo ftef- 
fo nome ?

Ovidio trattando la ftefla materia , ha efpref- 
fa quell’ ultima bellezza di una maniera dilfeien- 

ma che ha parimente molta grazia > e de
licatezza .
Membra jaccnt diverfa locis : Caput, Hebre Ly- 

ramque
E xcìpis , & ( mirum') me dio dum labitur amnc > 
Flebile uefeio quid querìtur lyi a : flebile lingua 
Murmurat exanimis : rofpondent flebile rip<e .

Vi è fopra Virgilio un comento del P. del
la Cerda Gefuita, che è molto acconcio a far 
prendere .ai Giovani il guflo di cui parliamo . 
Egli feende a molte particolarità . Pondera tutti 
i penfieri , ed alle volte tutte le efprellioni di que
llo. poeta . Ne fa dilcernere tutte le bellezze , 
e quanto ha di delicato. M. Herfan che ha in
legnata la Rettor ca nel Collegio del Pleffis ? ed 
era bene intelligente , ne faceva gran calo , e 
ne infpirava molta flima ai luci fcolari. Lo £ca-
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VI. DELLE aringhe.

»

Della Poesia. ojj
Ifgero nella fua poetica fa bene oflervare tutta 
1’Arte di Virgilio ed i Maeflri non mai ecce
deranno il dovere nel leggere quell’ opera ec
cellente -

Potrei fopra quello punto rimettere alle re
gale che io darò nel Tomo fecondo di quell’ 
Opera , poich’elle convengono ancora per la 
maggior parte alla Profa , ma ho credulo non 
dover qui omettere affatto ciò che riguarda le 
Aringhe Poetiche.

Ne fceglierò una fola , e molto breve che 
baderà per infognate ai Giovani , come debbo
no appigliarvi!! per ifcoprire la forza e P ener
gia dei difcorf! che lì ritrovano appreffo i Poeti.

Il difcorfo che qui prendo ad efplicare è 
quello di Giunone , allorché vedendo i Trojan! 
vicini al giugnere in Italia , non elianti tutti gli 
sforzi che aveva fatti per opporli al loro difegno > 
rinfaccia e fefteffa la fùa debolezza e la fua im
potenza .
Vix c confpeHu Sicul# Telluri! in altum TEn.i. 38. 
Vela dabant l#ti y fpumas falii #re rueVant \ &c.
Cam Juno aternurn fervavi fub pecore vulnus j

reclini : Me - ne incwpto de/ìftere. villani ? 
Nec pojje Itali# Tcucrorum avertere regeni ? 
Quìppe vetor fatti . Pallai-ne exurere clajjeni 
Argivum 9 atque ipfos potuti fubmergere ponto p 
Vnìus ob noxani & furiai Ajacii Oileiì 
Ipfa Jovii rapidum jaculata e mibibui igntm 
/Diijecic ratei, evertitque aquora mentii : 
Illuni expirantem transfixo pecore fiamma! 
Turbine corriputi 9 feopuloque infixii acuto.



Della Poesìa
AH bivutn incedo regina 9 Jovifquc
Et foror & conjux , una cum gente tot annos 
Bella gero 9 & quifquain numcu Junonis adpret 
Preeterea 9 aut fupplex aris impanai honorem ?

Si può diftinguere in quello difcorfo di Giu
none 1’ Efordio , la Confermazione , la Perora
zione.

11 racconto che lo precede , tutto che fem- 
plice, ci annunzia un Difcorfo in eftremo col
lerico e violento , e ci dà a conofcere fino a 
qual fegno giugnette 1* acerbità di quella Dea : 
Cum Juho <e termi™ fervans fib p e fi ore vulnus , 
I-Itec fecum . Il Poeta dinomina il fuo rifenti- 
mento una piaga 9 vulnus • ed una piaga profon
da , fub peli or e ; antica e fenza rimedio , $tcr~ 
num ; e che quella Dea conferva e nodrifce con 
iftudio n$l fuo cuore, fervans'.

H<ec fecum ; aggiugnete loquitur 9 eh’ è fot- 
tintefo , voi fpegnete tutto il fuoco e tutta la 
vivacità di quello racconto .

Efordio . Me ne incccpto defiflere villani 1 
Quello principio precipitofo conviene perfetta
mente ad una Dea piena di orgoglio e d’ ira , 
che difeorendo fra fe del motivo del fuo difgu- 
fìo, sfoga a un tratto con quello difcorfo il fuo 
dolore e il fuo sdegno . Tutte 1’ efpreffioni deb- 
bon efiere pefate : Me-ne » Quell’ unica parola 
dice tutto , e Giunone (letta ci efprimerà di poi 
quanto vi è comprefo . Incoepto defiflere „ Che 
una Donna , una Dea , ( e qual Dea ! ) lìa collet
ta a rinunziare la fua imprefa ? Viclam ; Ha for
zata a confettarli vinta , malgrado tutti i fuoi 
sforzi , e tutti i fuoi combattimenti ; e veda la 
fua rivale etterle fuperiore, e trionfare di fua 
debolezza ? Tutte le medefime parole potrebbo- 

no re-

fua rivale etterle fuperiore ,
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Della Poesia . 937
ito reftare 5 e non .avere la fletta forza . Incxptò 
cogor defiftere vieta . Quella Monofillaba Me-ne 
quella interrogazione , quello infinito lenza ctter 
retro , animano il penlìero 9 e tal è il.linguag
gio dell’ ira .

poffe Italia Teucro rum avertere regem ?
Eccola dunque convinta d’ impotenza 5 ella eh’ 
è regina degli Dei e degli Uomini : ncc poffe • E 
quello in qual occafione ? Imprend’ ella di man
dare in rovina un Re potente , di privarlo a for
za del Tuo cronoidi difcacciarlo da’ Cuoi Stati? 
No . Non fi tratta che di allontanare , di tor
nare dall’ Italia il Capo iventurato di un Popolo 
vinto : Teucrdrum regem ,

Giunone mollra dall’ altra parte con qual 
furore ella fi era applicata a perfeguitare gli fven- 
turati avanzi della Nazione Tròjana ; ed Enea 
loro capo . Quello luogo può fervire all’intel
ligenza di quello che noi elplichiamo .
Heu- ftirpcm invifaìn , dr fatis contraria noflris /in- '• 
Fata Pbrygttm ; num Sigeis occumbere campis : 
Num capti potuere capi ? Num incenfa cremavi? 
Troja virosi Medias acies mediofque per ignes 
Invenere viam
Quia etriam patria excujfas infefla per undas 
Aufa /equi, & profugis toto me opponere punto . 
cÀbfumptee in Te ti eros vires cadique marifque. 
Quid Syrtes, aut Scylla mibi9 quid vafla Cbarybdis 
Profili? ? optato conduntur Tybridis alveo 9 
Securi pelagi atque mei . Mare perdere gentem 
Tmmanem Lapitbum valiti? \ conceffit in iras 
Ip'fe De uni antiquam genitor Calydona Diantfz 
Q^od feelus aut Lapitbis tantum 9 aut Calydore 

inerente ?
eSi°i stagna Jovis Conjuxì nil linquere inaufitm

Y



338 Della Poesia
Qu<e potili infelix > qitce memet in omnia verti 
Vinco? ab /Enea .

Confermazione . Quippe veto? fatis . I due 
verfi precedenti fono in luogo di Efordio e di 
Propofizione Giunone confuta ora 1’ unica ob- 
bjezione , che le può effer fatta , tratta dalla for
za infuperabile de’ deftini y che fi oppongono alla 
fua imprefa Alcuni Interpetri credono che que- 
fla obbjezione fia ironica ; e la parola Quippe fem- 
bra infinuarlo . Sia come fi voglia 9 Giunone la 
confuta con un folo efempio , eh’ è tutta la ma
teria del fuo difeorfo . Pallade ha potuto, vendi
car fi di Ajace : ed io non pojfb venir a capo di 
^andare in rovina i Trojani ? Quello paragone 
ha due parti , una delle quali è trattata con arte 
rnaravigliofa, . Sarebbe difficile il ritrovare un 
modello più eccellente di amplificazione .

Prima Parte . Pallade ha potuto vendicar]! 
di Ajace , Ajace è Figliuolo di Oileo capo de’ 
Locrefi , il quale aveva difonorata Caflandra Fi
gliuola di Priamo , e Sacerdotefia di Pallade nello 
fleflo fuo Tempio , Il Poeta impiega fette verfi 
per mettere del tutto in chiaro quella vendetta.

Giunone comincia dal nominar Pallade , 
fenz ’ aggiugnere al tuo nome alcun epiteto , al- 
cun contraflegno d’ dignità e di dillinzione : PnZ- 
las ne . Pur ella era Figlino a di Giove, fopra- 
intendeva nello fleflo tempo alla guerra ed alle 
feienze. Sembra lafciare ad intendere eh’ ella ha 
fatta perire la Flotta intera dey Greci : ClaJJein 
Argivum : non era quella che quella de’ Locrefi.. 
Si ferve di una parola compolta , exurere , la 
quale mo^ra che la Flotta è fiata affatto abbru
ciata e confumata . E perchè non fi creda non 
eflere rollati ani che i fòli Vafcelli , foggiugne: 
/Ltque ipfos potuti fubm.rgcre ponto .
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Unita ob noxam 9 & furiai Ajacis Oìlei . 
Quanto Giunone fi è applicata ad etegerare 

la grandezza della vendetta , tanto fi applica a 
diminuirne la caute . Quello è un femplice er
rore y noxam : ed anche cofa minima, un errore 
involontario , furiai , commetto nella violenza 
della palfione , nella quale un Uomo non è pa
drone di felleflò : In fine è errore di un lol 
Uomo: Unius ob noxam , & furiai Ajacis Oilei .

Jovis rapidum juculata e nubibus ignern : 
Dejecitque vates 9 evertitque sequoia ventis . Li 
vendetta farebbefi fatta vedere imperfetta , fie Pal
lide fletta non 1’ avette fatta colle fue proprie 
mani : Ipfa . Quella parola moflra che ne ha af- 
faggiata e guflata tutta la dolcezza . Rapidum Jo
vis ignem jaculata : bella peri fra fi del fulmine ’ 
e nubibus . Quella circoilanza non è indifferente. 
Dal mezzo delle nuvole, eh’è l’imperio di Giu- 
none, Pallade ha lanciato il fuoco vendicatore, 
e micidiale , che ha facto una tale flrage nella 
Flotta de’ Locrefi .

Illuni expirantem transfixo pecore flammas, 
Turbine corripuit*, fcopuloque infixit acuto . Una 
Flotta intera difperfa e bruciata non averebbe 
foddisfatta Pallade, fé non avette di fua propria 
mano trafitto lo fventurato Ajace , oggetto di 
fua collera , e fe non lo avette lafciato appefo 
ad uno fcoglio acuto .

Seconda Parte . Ed io non po/fo venire a 
capo di mandare in rovina i Trojani> Abbiamo 
ottervato parlando di Pallade ,. che Giunone fi 
era contentata di dire, Pallas- ne9 fenza dar ri- 
falco al nome di quella Dea con epiteto alcuno. 
Ella non fi efprime così quando parla di lélietta . 
Ed io i dice 3 ebe fono la regina degl Dei 3 io

Y i)
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340 Della Poesia .
che fono la forella e la moglie di Giove . Ecco 
quanto contiene querta parola , Ego . Il contra
ilo è tenibile . il Poeta ci mofira da un canto 
Pallade come fola , fenza credito , fenza diftin- 
zione : Pallas - ne > Dall’altro ci rappvefenta Giu
none come circondata di gloria , di portanza e 
di maedà : A/ì ego , qua 'Divum incedo regina 9 
Jovifque & Soror & conjux . Non fi manchi di 
far ollervare agli fcolari la giuda mifura di que
lla parola 5 incedo , che perfettamente conviene 
al palio maeftofp di una regi, a , e di ima Dea ; 

ZEn.i. 409^ vera in ccflit patuit Dea : e la ripetizione af- 
tettata della copula per infifiere di vantaggio fo- 
pra la doppia qualità di Sorella e d> Moglie \ Et 

Odcj.lj. Soror & Conjux. Orazio fa parlare Giunone quali 
della della maniera , allorché ella fi dichiara che 
quando lì penlì a ridabilire Troja , fi metterà ella 
fiefia alla teda di un efercito per didruggere quella 
Città , oggetto eterno del fuo odio .

Troja renafcens ali te lugubri 
Fortuna trifti da de iterabitur , 

Ducente vistrices catcrvas
Conjuge me Jovis & forore . 

Una cum gente tot annos bella gero .
Giunone malgrado tutta la fua grandezza e tutta 
la fua portanza 3 non ottanti le fue qualità di 
Regina degli Dei , di Sorella e di Moglie di Gio
ve , ha il dolore di vederli alle prete con una 
tela Nazione ? e da tant’ anni : una cum gente , 
tot annos : bella oppollzione ; e di con fuma re 
contro di erta inutilmente tutte le fue forze : 
bella gero .

Pero-razione . Et quifquam numtn Junonz 
adorct procrea , aut fupplex aris imponat bono" 
rcn) ? Il dolore 5 il dilpetco 5 la vendetta fi nia’



ARTICOLO TERZO.

Delle differenti forte di Poemi *

I
/

On c potàbile 1’ infegnare 
vani cucce le regole della

TxJ On c potàbile 1’ infegnare appieno a' Gio- 
vani cucce le regole della Poefia ; queQa 

maceria è croppo valla , e domanderebbe croppo 
tempo; ma non è parimence ragionevole ch’eglino 
affolucamence le ignorino , ed efeano dal Colle
gio fenz’aver per lo meno una cognizione lu- 
perficiale delle differenti force di Poemi ; e delle 
regole che lor fono parcicolari .

M. Gaullyer Profetà re nel Collegio du Pletàs- 
Sorbonne, molco incelligente e molco laboriofo , 
ha daco al Pubblico un Libro fopra la Poetica . 
Non l’ho per anche lecco : ma il difegno mi 
fembra affai buono . Vi propone le regole di Poe
tica tratte d'Ariftotile 3 da Orazio , da Defpreatix ?

* i.ù.

Della Poesia.
Difettano egualmence in quelle parole piene di 
fuoco , c di sdegno . Dopo tal affronto , Giuno
ne li rifguarda come attacco difonoraca , come 
degradata dalla fua qualìcà di Dea , come ormai 
divenuca 1’ oggecco del difprezzo degli Uomini 
e degli Dei. Ben lì fence qual forza hanno qui- 
1’ incerrogazione e 1’ efclamazione . -Se fclfero 
colce quelle figure , lo ffeff’o penfiero 9 lenza 
cambiare alcuna parola 5 diverrebbe languido e 
freddo .

Il Poeta ha molta ragione di dire che la 
Dea 9 pronunziando quello difeorfo , aveva il 
cuore infiammato , ed accefo di collera : Talitz 
fiammato f.cum Dea corde volutais .... Tutto 
vi è ariima.o : tutto vi è pieno di fuoco; tutto 
vi refpira il defidcrio e T ardore della vendetta <



dinario nella Rettorica

* Il P. Jouvcnci^ che 
non cadcrà in fofpettod’ 

. ignoranza in quefte ma- 
' tede , nel fuo libro De 

ratione difeeudi , & do
cciali) riferifee ancora,al 
Poenvx Epico moke fpC,

zie differenti di poemi 
piccoli . cAd Epicwn Poe- 
ma revocaviuv varia Poe- 
mata , ut Idyllia, Satyra , 
Oda , E c foga , E'yìgrani
mata > Elegia p. 104.
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e d1 altri famo fi Autori . E’ cofa utile P avere 
un Libro , nel quale fi polla ritrovare , quanto 
è fiato detto di più fodo Copra una materia che 
3 Maefiri non po (Torio' efplicare efattamerìte nelle 
C latti , e nella quale è tuttavia da defiderarfi , 
che i Giovani fieno perfino a certo fegno iftruiti.

11 Poema fi divide per 1’ ordinario in Poe
ma Epico e in Poema Drammatico . Il primo 
confitte in un racconto : e il Poeta è quegli che 
vi parla . Il fecondo contiene un azione eh’è 
rapprefentata {òpra il Teatro : e nella bocca delle 
Perfone che vi comparifeono il Poeta mette il 
difeorfo . E fecondo quefta divifione fondata fo- 
pra le parole greche , e JpS/za , che fono 
oppotte, il gran Poema Epico, come la fpezie 
più 'nobile 5 fi appropria nell’ ufó il nome del 
fuo genere 3 come fuol fuccedere in molte altre 
materie .. Si rlferifcono * al Poema Epico molte 
differenti fpezie di Poema : gl’ Idillj , le Satire , 
le Ode , gli Epigrammi , 1’Elegie , ec. Il Poema 
Drammatico comprende la Tragedia e la Com
media .

Bifogna che i Giovani abbiano qualche idea 
di tutte quefte differenti forte di Poefie . La fe
conda Clafie e la Rettorica fono le Claffi , nelle 
quali fi debbono dare ad etti quefte iftruzioni . 
L’arte Poetica di Orazio , che fi fpiega d’or
dinario nella Rettorica ogni anno 3 darà luogo
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d’ infognate a’ Giovani quanto debbono fapere 
fopra quella materia .

Ma la lettura degli fleffi Poeti farà loro’ 
molto più utile che tutti i precetti ,■ i quali po- 
trebbono lor effere dati .

Si fuole cominciare da Ovidio , e cori ra
gione'. Quello Poeta è molto adattato ad inspi
rare del guflo per la Poefìa : a fomminiflrare 
della facilità , dell’ invenzione , dell’ abbondanza . 
Le fue Metamorfofi in ifpezialtà poffono effere 
molto aggradeVoli per la gran varietà che vi re
gna . Non vi fi debbono cercare 1’ efattezza , la 
giuda mifura , la purità del guflo che li ritro
vano in Virgilio.1 E’ Sovente troppo diffufo nelle 
fue narrazioni , e fi abbandona troppo al fuo 
genio ; ma ha de’ belliffimi luoghi, e può effere 
molto utile per colóro che cominciano . Nintiiim Quintil.L* 
ama t or ingeriti fui 9 laudandus tamerì in partibus . io c.i. 
I Suoi fleffi difetti , che un Maefiro attento non 
lafcierà di far ©(Servare a’ Giovani lor Servi
ranno quafi tanto quanto le bellezze che vi fi 
faranno ammirate da effi : in ifpezialtà quando 
faranno in iliaco di fare il paragone di Ovidio e 
di 'Virgilio.-

Quell’ ultimo è la maggior occupazione delle 
Scuole . Egli è un modello perfetto , e folo può 
badare per formare il guflo .

Vi fono anche Spiegati Orazio e Giovenale: 
e quelli Autori amendue eccellenti , benché ih 
genere diverto-? meritano di molto di ritrovarvi 
il loro luogo .

Vorrei vi fi aggiugneffero alcune Tragedie 
di Seneca , ó per lo meno alcuni luoghi Scelti 
di fue Tragedie ; dico di quelle, che veramente 
fono fue . Vi fi riconoscerà facilmente lo dite

X iiij
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dell’Autore , cioè vi fi ritroveranno de’luoghi 
ammirabili , pieni di fuoco e di vivacità , ira 
che non hanno Tempre tutta la giuda mi fura, e 
tutta r cfattezza che fi potrebbono defi derare.

Non farebbe parimente bene , fpezialmente 
in Kettorica , il leggere agli Scolari alcuni luo
ghi di Lucano, di Claudiano , di Silio Italico, 
di Stazio , e il metterli in paragone con Virgi
lio , per avvezzarli a conofcere la diverfità de
gli diti ? Il quinto L bro della Poetica di Scali
gero può edere per quedo fine di un gran foc» 
corfo . Vi fi ritrovano molte parti delle Opere 
de’ Poeti Latini fopra le dette matèrie , per ca
gione di efempio , iopra la tempefia , fopra la 
pede , ec.

Non fo , perchè non fi metta in ufo nelle 
Claffi un Libro , eh’è pure molto adattato alla 
Gioventù : Quedo ha per titolo : Epigr ammanito 
dcletlus . Una tal raccolta non potrebbe lafciar 
di piacere per la bellezza e per la varietà degli 
Epigrammi che vi fi ritrovano : e parmi che prin
cipalmente di quefie forte di compofizioni brevi 
e difiaccate fi dovrerebbe fecondare la memoria 
de’ Giovani . Una nuova edizione di quello Li
bro non farebbe inutile a’Collegi ; ma vi fareb- 
bono da farfi alcuni cambiamenti , e fi potrebbe 
approntarti di alcune rifleffioni del Padre Va- 
vaffeur Gei’uita nella Critica elegante che ha.fatta 
di quefta Operetta .

Non dico qui cofa alcuna delle regole della 
Poefia Francefe ; perchè i differenti efercizj delle 
Claffi non lafciano tempo fufficiente per ifiruir- 
ne la Gioventù ; e per altro la lettura de’ no- 
dri Poeti potrebbe lor eflere pericolofa per più 
di una ragione ; ma fpezialmexve perchè non
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domandando alcuna fatica dalla lor parte , e non 
prefentando che Rofe fenza fpine > farebbe da 
temere , eh’ ella togliefie loro il gufto per gli al
tri fludj , piu difficili e meno aggradevole , ma 
infinitamente più utili e più importanti . Verrà 
un tempo , nel quale potranno ftudiare le Opere 
de’ Poeti Francefi , non folo fenza pericolo , ma- 
con molto frutto ; perchè non farebbe ragione
vole che unicamente occupati nello fludio delle 
Opere degli Autori Greci e Latini , e poco cu- 
riofi di aver no.izia degli Scrittori del lor paefe, 

, re (lafiero fempre ftranieri nella lor Patria . Que
lla lettura per efièr utile domanda feelta giudi- 
ciofa , e favie cautele in ifpezialtà per quello 
rifguarda la purità de’ collumi . (*}

Oche fono le Opere degli Autori nell’ anti
chità profana, lo Audio delle quali polla 

edere più utile a’ Giovani , di quello di Omero ; 
e farebbe un mancare all’ attenzione ad effi do
vuta , il non dar loro alcuna notizia di un Ope
ra , che Alefiandro il Grande non ha temuto di
nominare la produzione più rara , e più pre
zi ofa dell’ animo umano ? pr et iofijfimum butani ^lb. 3.

* animi opus . L’ utilità che ne può efi'er tratta -3* 
rifguarda o 1’ eccellenza della Poefia di Omero > 
molto acconcia a formare il gufio de’ Giovani ; 
o le differenti forte d’ irruzioni che vi fono fparfe 
perrapporto alle ufanze antiche, a’collumi , ed 
alla religione . Tratterò feparatamante di quelle 
due parti.
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CAPITOLO PRIMO.

'Perfezione de' Poemi di Omero .

»

1

I
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’ Elògio magnifico che fa Orazio de’ due Poe-’ 
mi di Omero col preferirli quanto all’irru

zione a’-Libri de’ più fublimi Filofófi , non è in' 
conto alcuno eccefiìvo , Non fi dee dire però 
lo fi e fio delle lodi che i Letterati di tutti i fe- 
coli gli hanno date come ai gara per dar rifalto 
alla perfezione di fua Póefia . Molte Pérfone , 
degniffime per altro di filma a cagione del loro 
ingegno e del loro fapere , ne hanno penfato di* 
verfamente , ed hanno fatto degli sforzi incre
dibili per ifcreditare nell’ animo degli uomini e 
per far cadere nel difprezzo quello Poeta sì an
ticamente e sì generalmente (limato .

Sarebbe da temerli che tali prevenzioni fe- 
co portafiero i Pentimenti de’ Giovani, tanto più 
che cominciano a leggere Omero in un età più 
capace di difeernere le difficoltà ed i difetti di 
quello Poeta , che di gallarne le bellezze • Per 
prevenire quello inconveniente , ho creduto do
ver far in particolare alcune riflefiìoni fopra la 
maniera onde fi deve efplicarlo alla Gioventù • 
Comincierò dallo ftabilire alcune regole che lor 
pollano fervire di principi per formare fopra Ome
ro un giudici© giudo . Riferirò poi alcuni luoghi 
di quello Poeta , de’ quali proccurerò far loro 
éonofeere la bellezza e l’eloquenza.
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ARTICOLO L

I .

Regole che pojjbno fervire di principe a’ Giovani 
per giudicare [finamente di Omero.

TT) Rima d’ ogni cofa i Giovani debbono evitare 
A un difetto affai ordinario a quelli di loro 
età , i quali credono di avere più ingegno che 
gli altri, perchè hanno più (ludi© e lettura . Que
llo difetto è il giudicare, il decidere , il pronun
ziare in tuono, di Maeflro , alle volte anche alla 
prefenza di Perfone intelligenti , delle quali lor 
converrebbe attendere la decisone , in vece di 
prevenirla . Credono con quell’ aria di capacità 
acquiftarfi della Rima , e fi foggettano al difprez- 
zo . La modeltia , la moderazione, la diffidenza 
de’ fuoi proprj lumi, debbono effere il carattere 
di quella età , e ne fono tutto 1? onore . Poffo- 
no efporfe i loro dubbj , proporre le loro diffi- v 
colta , ed interrogare modeftamente coloro che 
la lor età e la loro intelligenza mettono in illato 
di darne loro la dichiarazione . Quella è una le
zione che loro dà il giovane Telemaco nell’ Odif- Lib. v. 
fea . Era in procinto di giugnere in Cafa di Ne- 23- 24* 
fiore, e domanda a Mentore luo Governatore co
me vi fi debba regolare . ,, Io non ho per an- 

che , die’ egli, acquillato 1’ ufo di ben parla-
5, re ; e per altro non conviene, ad un Giovane 
„ come io fono P interrogare troppo' familiare 
33 mente un Vecchio venerabile come Neftore ,, .

O’ucP/GJ 71G) J4800/CH TTiTTt 5
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III.

accidie , damnet quae non 
inrclligunt . Qui utiliano 
lib. io. cap. i.

DelIa Lettura
II.

Rifìcf 7. 
fopra 
Long’r.o

(i) Modelle tamen Se 
circv.mfpefto judicio de 
tantis viris judicandum 
eli , ne , quoti plcrifque

le ,

La rifleffìone, che fa M. Defpreauk fòpra 
di il giudicio che fi dee fare degli uomini grandi- 

dell’ antichità , è- tratta dalla retta ragione , £ 
dee fare impreffione in ogni perfona ragionevo- 

e fenza prevenzione . ,, Allorché , die’ egli 5

Quella modeflia è anche piti necefì'aria , 
quando iì tratta di biafimare gli Scrittori del pri
mo ordine. Si perdona facilmente ad un uomo 
rapito dalie bellezze di quelli autori , la lode ec
cedente e fuor, di niifura , che loro dà alle vel
ie in una fpecie d’ imbracatura cagionata dall’ 
ammirazione che lo trafporta . Quello è un di
fetto comune a tutti coloro che fi lafciano vin
cere dalle palli oni , difetto che la fperienza e la 
ragione correggono , che in ifpeziaiità nafee da 
un buon fondo , e non fa torco ad alcuno . I\la 
ogni uomo fenfato , e molto più ancora , s’ è 
In un età , che la poca fperienza e il timore 
d’ ingannarli debbono render più timido offe la
verà rigorofamente la regola tanto favia che dà 
Quintiliano, quando fi tratta di condannare gli 
Uomini grandi ; ,, (1) Non fi dee pronunziare > 

fe non con molta moderazione e cautela fo- 
pra quelli Autori , il merito de quali è così 

„ bene (labilito ; temendo che a noi fucceda 5 
,, il biafimare quello che noi non intendiamo .
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IV,

Non fegue da quello , che (ì debbano con-

;
i 
i 
I

fiderare quelli Scrittori eccellenti come Comma- 
mente efenti da ogni difetto . Quelli Cono Uo
mini grandi , ma alla fine Coli uomini , e per con- 
fegucnza foggetti alle volte ad ingannarli , e ad 
errare . Bifogna dunque convenire di buona fedo 
c i più zelanti'difenfori di Omero lo hanno fo- 
vente dichiarato, che fi ritrovano nell’Opere di 
quello Poeta alcuni luoghi deboli, difettofi, e 
baffi : alcune arringhe troppo lunghe, alcune de- 
{frizioni alle volte troppo minutamente cipolle*

i 
„ alcuni Scrittori fono , 
,, zati , che da poche 
55 

53 

55 
,, Scrittori . Se 
55 

55 

55
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e non Cono fiati difprez- 

Perfone di un guilo ca- 
pricciofo , perchè Compre lì ritrovano de’gulii 
depravati , allora non Colo è temerità , ma 
follìa , il voler dubitare del merito di quelli 

voi non Scoprite le bellezza de’ 
loro Scritti , non fi dee concludere che non 
vi fieno , ma che voi fiete cieco, e non ave* 
te buon gufio . L’ univerfale degli Uomini 

,, a lungo andare non s’ inganna Copra 1’ Opere* 
„ d’ ingegno . Adelfo non più fi tratta di fape- 
,, re Ce Omero , Platone , Cicerone , Virgilio 
,, fieno Uomini maravigliofi . Quella è cofa 
,, fuor di contrailo , poiché venti fecoli ne fon 

convenuti . Si tratta di Capere in che confi-. 
,, Ila il maravigliofo che gh* ha fatti ammirare 
,, da tanti fecoli , e bifogna ritrovare il mezzo 
,, di vederlo , o abbandonare le belle Lettere , 
,, alle quali dovete credere di non avere gqftp 
3, nè talento , poiché non conofeete ciò che han - 

no ccnolciutp tutti gli Uomini. „
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delle ripetizioni che infallidifcono , degli epiteti 
troppo comuni , paragoni che troppo rovente ri
tornano e non comparifcono Tempre molto nobili • 
Ma tutti quelli difetti fono coperti , e come fotòo- 
gati da una folla infinita di grazie e dì bellez
ze inimitabili , che muovono , follevano , rapi, 
feono, e da quel punto i difetti non autoriz
zano a negare all’ Opera ed all’ Autore la Rima 
che è lor dovuta , fecondo la regola tanto g>u- 
diziofa di Orazio .

Hot. de perum ubi piarci nitent in carmini 9 non ego 
Arte Poe- fauci? x

Offendar maculi? , qua? aut incuria fudit 9 
Aut human a parum cavit natura .

Ma bifogna ben gùardarfi d* imputare ad 
Omero de’ difetti che non Tuffi (tono fe non nell’ 
immaginazione dei critici prevenuti ovvero igno
ranti . Così molti rellano infaftiditi da certe 
parole, che loro fembrano baile ed abiette, co
me Pajolo , Pentola 9 graffo , interini , le quali tì 
ritrovano affai fpeflb nei veifi di Omero, e non 
farebbono da noi fofferte nei verfi dei nofìri Poe
ti, come neppure ne’difeorfi de’ notòri Oratori.

Si dee , come 1’ offerva M. Defpr.eaux 9 del 
RiflcfT, p. quaie io non farò altro che copiare le parole ; 

fi dee rammentarli ,, che le parole de’ linguag- 
33 gj non corrifpondono Tempre in tutto e di 

tutto punto l’une all’altre , e che un ter
mine Greco nobilitò!mo non può e fiere foven
te efpreflò in Francese che da un termine dei 

,, tutto baffo . Quello fi vede nelle parole A fi* 
nus in Latino 3 e ano in Francese che fono
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n dell’ ultima battezza nell* una , e nell’ altra dj 

quelle Lingue , benché la parola che lignifica
3?

3?

quell’animale t nuli’abbia di batto in Greco 
e in Ebreo , ne’ quali linguaggi lì vede im- 

,, piegato ne’ luoghi di maggior magnificenza . 
» Lo (tetto è della parola mulus , e di moke al- 
„ tre .

3? In fatti le Lingue hanno tutte la lor biz- 
3> zarr.a : ma la Francefe è principalmente ca- 
,, pricciofa fopra le parole , e benché lìa ricca 

di belli termini Copra certe materie , molte 
ve ne fono , nelle quali è molto povera ; e 

y, vi e un gran numero d i cofe piccole , ch’eli 
,, la non può esprimere con nobiltà . Così per 
,, cagione di efempio , benché nei luoghi più 
3, fublimi ella nomini , fenz’ avvilirli^ un Mou- 
5> ton , ime Chevre, uno Brébis , un Caflrato 9 

una Capra , una Pecora non può fenza dif- 
3, famarfi in uno Il ile un poco elevato nomina- 

re un Veau , un e Truie , un Cochon , un Vi- 
9f tello , una Troja , un Porco . La parola Gcnip 
99 fe in Francefe è molto bella * fpecialmente in 

un Egloga , Vacche, non vi fi può Cotture .
3, Pafteur 9 e Bergcr vi fono del più bell’ufo: 
3, Gardeur de pourceaux , o Gardeur de bxufs, 
3, vi farebbono orribili : Pure non ha forfè il 
3, Greco due più beile parole che e
33 che corrifpondono a quelle due paro-
,, le Francefi : e per quella ragione Virgilio ha 
3, intitolate le fue Egioge col dolce nome di 
3, Buccoliche , che lignifica nel nolìro linguaggio 
3, Francefe fecondo la lettera : Les entretrtns 

9, des bouviers , o des Gardeurs de Boeufs • 
3, Cioè i Colloqui de’ Bifolchi, e de' Guardiani 
33 di Buoi .
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Della Lettura
Da quello fi vede 1’ ingiullizia 

i quali „ imputano ad Omero le

3>

93

• 3

99
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Un altra forgente de’ giudicj ingiufli che fi 
producono Copra Omero , è la prevenzione , nel
la quale fiamo per l’ordinario quanto a’ colìu* 
mi , agli ufi 5 alle maniere del ’noftro fecole e 
del nollro paefe , il che. fa ci lafciamo facilmen
te offendere da’ coflumi , dagli ufi e dalle manie
re di un antichità sì rimota , eh’ erano di Com
plicità maggiore , e più fi accollavano alla na
tura . Si retta offefo in vedere appretto Omero 
i Principi preparare da fe fletti i loro patti , 
Achille fare in fu a cafa le funzioni più fervili, 
i Figliuoli dei Re maggiori cuttodire le greggi, 
le Principette andare da fettette alavare i pann 
lini al fiume, ed a prendere l’acqua alla fon
tana . Ma

di coloro , 
battezzo dei 

Cuoi Traduttori 3 e lo acculano che parlando 
Greco, non abbia parlato a Sufficienza nobil
mente Latino o Francefe . E’ cotta molto da 
notarli , che fra tutti gli antichi , non fiali 
ritrovato alcuno che abbia mai fatto fopra di 

>ra la battezza delle paróle ) al
cun rimprovero ad.Omero , benché abbia com
polli due Poemi, ognuno de’quali è maggio
re di mole che 1’ Eneide , e non vi fia Scrit
tore che più di etto difeenda alle volte a par
ticolarità maggiori , ne dica sì volentieri le 
cotte piccole , non fervendoli mai che di ter.

. mini nobili , o impiegando i termini meno 
, elevati con tant’ arte ed induttria , comeof-a 

,, ferva Dionigi d’ Alicarnafieo , che gli rende 
„ nobili ed armonio fi •
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I

di Omero .
Ma non vedonfi ancora nella Scrittura Àbra

mo Padrone di una numero fa Famiglia , correre 
da fe alla Galla , Sara che aveva tante ferve, 
impattare da le il pane: Rebecca e Rachele, 

ottante la delicatezza del loro fedo , porta- 
urna pefante ripiena 
anche dopo aver ri- 

1 pafeer le

non < 
re fopra le loro fpalle un 
d’ acqua , Saul e Davide , 
cevuta 1’ unzione reale , occupati ne 
greggi?

La ragione, il buon fenno , T equità doman
dano che leggendo 1’ Opere degli Autori antichi 
fi trasporti fe fletto colla mente ne’ tempi e nei 
paefi onde parlano , e con bizzarria di fpirito 
affatto ingiutta non fi debba lafciarG prevenire 
contro i collumi antichi , perchè concrarj a* no
li ri • il che non è meno fuor di ragione , che 
fe cori cieco attacco per le mode di nottra Na
zione , confideraffimo come ridicole le vettimen
ta degli altri popoli . E dall’alba parte credei! 
forfè che la delicatezza , la delizia , il lutto » 
che hanno infettati i fecoli potteriori , meritino 
tanto di effer preferiti alla felice femplicita dei 
primi tempi, ch’era un avanzo preziofo dell5 
antica innocenza ?

Quanto agli errori reali , che fi ritrovano 
nelle Opere di Omero , 1* equità , e la retta ra
gione domandano che gli fieno perdonati in gra
zia delle bellezze fenza numero che fi ritrovano 
in effe . Longino , efaminando fe debbafi prefe 
rire il Mediocre perfetto al Sublime che ha al 
cuni difetti , ftabilifce la regola , onde io parlo 
e ne deduce la prova della natura Getta di que
lla fotta di Opere . Quanto a me die’ egli , 

Z

Long, nel
Trac, del
Subì. c«
27.
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„ più famofi , alcuni luoghi che
33 nO 1

3, fi fono poco curati , e che 
,, nominare propriamente errori, 
„ femplicemente confiderare come sbagli
5>
•3 che il loro ingegno che
3, produrre il grande , non

Della Lettura
tengo , che una grandezza Copra 1* ordinario 
non abbia naturalmente la purità del medio
cre ... 11 fublime , è come una ricchezza 
immenfa, nella quale non fi può cuftodire il 
tutto per 1’ appunto , e bifogna , ancorché non 
fi voglia, trafcurar qualche cofa . . . Così con
tinua lo fleffo, benché io abbia oflervato 
appreffb Omerp , ed appreffb tutti gli Autori 

? non mi piaccio- 
, {limo che fieno errori , de’ quali eglino 

non fi poffono di’- 
ma fi debbono 

e fem
piici negligenze lor fuggite dalla penna , per- 

non ifludiava che di 
poteva arreftarfi al- 

Cap. 30. le cofe piccole .... Tutto quello fi guadagna 
33 col non fare errori, è il non poter efler ri- 
33 pr*-fo, ma il grande fi fa ammirare. Che vi 
3, dirò in fine ? Un folo di que’ bei detti e di 
,, quei penfieri ' fublimi che fono nelle Opere 
„ di quegli eccellenti Autori , può pagare tutti 
3, i loro difetti .

Quella regola può di molto fervire a pro
durre un giudicio giuflo Copra Omero , e Copra 
Virg lio Non Co , Ce nell’ eiplicare l’ Opere di 
quelli Poeti a’ Giovani , fia bene il dar la prefe
renza ad uno Copra 1’ altro , e Ce Coffe maggior 
faviezza il lafciare quella gran quiftione indeci- 
ia confervando una fpecie di neutralità • Si può 
contcntarfi del dare bene a conofcere la differen
za di lor carattere , col mettere del tutto in chia
ro le bellezze dell’ uno * e dell’ altro . Quinti-



ì
(x) Utar verbis iifdetn 
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liano fembra farci queft’ apertura colla maniera 
tanto fenfata 9 onde parla di quelli due gran Poe
ti • Egli ha fatto un elogio magnifico d’ Omero 
che non fi dee lafciar di far leggere ai Giova
ni , nel quale dà in poche parole una giufta idea 
della varietà maravigliofa dello ftile di quello 
Poeta : Hunc nomo in inagnis (iiblimitate , in Quinti • 
parvi! prop vietate fuperaverit. Idem latus ac l-IO-ca 
prefitti , jucnndus & gravii 9 tum. copia 9 tum 
brevitate mirabili! • ,, Nelle cofe grandi, nulla 
3, è più fublime di fu a- efprelfione 9 nelle picco- 

le 5 nulla più proprio . Diffufo , rifiretto ,gra- 
,5 ve, e dolce 5 egualmente ammirabile per la 

fua abbondanza 5 e perla fua brevità. Vie
ne dipoi a Virgilio 5 e dopo aver riferito (1) un 
detto celebre di Domizio Afro il più famofo Ora
tore del fuo tempo 5 il quale non metteva que
llo Poeta fe non dopo Omero, ma affai vicino 
ad elfo 9 efprime in poche linee il carattere dell’ 
uno , e dell’ altro di una maniera , che pare non 
lafci a defiderare cofa alcuna • Conofce in Ome
ro più genio , e più naturale , in Virgilio più 
arte e più Audio . L’ uno è più vivo e più fu
blime , 1’ altro più corretto e più efatto . Quel
lo s’ innalza con maggior forza , ma fempre non 
fi folliene , Quello cammina fempre di uno Aef- 
fo palfo , e non efee mai di llrada • Così Quin
tiliano pefando nella bilancia della ragione e dell’ 
equità le diverfe qualità di quelli due grand’ 
Uomini, fembra con giufle compenfazioni vole-

Y ij .
accedere inquit, cft Vir- 
gilius, proprior tamefi 

venis accepi ; qui mihi primo quam tcrtio - 
interroganti, quem Ho- Quintiliano Lib» xo» <*. 
mero ciedercc maxime
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re ftabilire fra elfi una forca di egualità . Ut ber- 
de ut illi natura coelqjli atque immortali c e fieri* 
tntis , ita cura? & diligenti^ vel ideo in hoc plus 
cjl , quod ci fiiit magis laborandum , &quan* 
tinn eminentioribus v in cimar, fortafie <eqn alitate 
peni amar •

Servendoli di quello favio temperamento, 
farà cofa di molta utilità il far mettere in para
gone da’ Giudici certi luoghi eccellenti di Vir
gilio con quelli di Omero, de’quali fono copie * 
E’ di già un gran vantaggio per quello , 1’ aver 
fervito di modello all’altro, e lì può applicar
gli con giulìizia quanto è flato detto da Demo- 
flene per rapporto a Cicerone : Cedendum in hoc 

.Quintil. qui dem 5 quod , ille prior flit , ex magna 
l. io. c. i. parte Ciccronemi qitantus efi , fccit ? Di due Eroi 

di Omero Virgilio ne ha fatto uno, nel quale 
ha faputo unire con arte tutte le belle qualità 
fparfe e divife in due dal Poeta Greco . Ne ha 
tratti anche per la maggior parte gli Epifodj . 
Ne ha prefe in gran numero delle comparazio
ni . Trovali un fegreto piacere nel difeernere 
nei Verfi del Poeta Latino le veftigia del Poeta 
Greco , e nello feoprire i latrocini preziofi che 
egualmente all’ uno ed all’ altro fanno onore . 
La copia non può alle volte giugnere alle bel
lezze dell’originale; alle voltolo fupera , e con 
avventurati colpi di pennello vi aggiugne de’ li
neamenti , che rendono originale la fletta copia » 
Per quello rifguarda 1’ efpreffione , il numero , 
1’ armonia , Ornerò è infinitamente fupcriore , 
ed è bene 1’(avvezzare di buon ora 1’orecchio 
de’ Giovani a fentire la dolce , ed armoniofa me-
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Odyfltià

Luoghi dy Omero vignar deboli per io Jlile e per 
r eloquenza .

Omero è ammirabile nel dimoflrare col fuofe 
no , e collà difpofizione delle parole , alle voi* 
te anche colla (cèlta delle lettere 3 la natura del
le cofe che defcrive .■

TVTon debbo qui diffondermi di molto 9 per non 
IN allungar ' troppo quell’ Opera ; pure è dif
ficile 1’ efler breve parlando delle bellezze dei 
verfi di Omero

farebbe affai a proposto il 
luoghi fcelti ed acconci a

i, Il [nono duro ,

<P<?
TpCt-fra re rtTfcfy&à J}fpx«rtv cinipi 

z i ì;

neue Piatii , nelle quali non
fcorrere l’opera di un Poeta fil filo ed intera,' 

non (piegarne che de’ 
dare 1’ idea che fi dee 

prendere di quello Poeta . Procurerò di efpli- 
carne alcuni di quello genere.

DÌ OMERO .
lòdia che regna in tutti i fuoi Verfi, evi fpar- 
ge le grazie che non poffono imitarli da altra 
Lingua che dalla Greca .

Ben fi vede che lo fludio di Omero fatto 
di quella maniera , può contribuire di molto a 
formare il guflo : e quello mi fa credere che 
nelle Claflì , nelle quali non fi ha il tempo di
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3. Il Pefo .

I Verfi feguenti efprimono a maraviglia de
gli sforzi eccellivi , ed una fatica penofa .

OdyfT.xi.
v. 591.

tore de’ Pilianifi alza prontamente , 
te fra i due Principi furiofi .

358 7 di Omero.
Non vi è orecchio, dice M. Boivin lodan

do la bellezza di quello verte , che non creda 
fentire il remore , e per così dire il grido del- 
la vela e del vento , ond’ è lacerata .

1. 7/ fuono fluido , c dolce .

Kcu 'Zi'rvq/oy ei's’uJov , xpazgp axy’ eX0V<ra’ 
A5cTu /3a$ aborra mT^dpioy àp.$oxlpwiv .
H’tm ó <nvtipi7r']QUt'j(&' ytptri'vre Trovi m 
A.a.Sv am Gód-ÉcrKìttotÌ Xoyov ore p.g/Xoi 
Anpov V7rfp/3a\ceiv , 7&z’ dir o^p?^ acne spanati f 
Avri$ ì é'/r&ra rriSov <h xux/vchzo \àag dvouh\G* 
Avr.àp oy’ à'^/ durarne rnraivópw&s nard Jv « Jpw; 
Fi’’ppeey In /xtXgay , w/tkP* ex nparòs opcópet.

,, Di più io vidi Sififo , tormentato da cru
deli pene . Portava con amendue le fue ma
ni un faffo fpaventevole ed enorme . Sofle- 

, nendófi con tutte le fue forze > e {tendendo

Per lo contrario nulla è più fluido, nè più 
armoniofo del luogo , in cui il Poeta deferivo 
la dolce, ed infinuante eloquenza di Neflore •

To7cn  Nc-a)p
H’J'uéTrxi; «yopycrÉ , \iyv$ PlùX/wy àytjpnz^,
TS avrò yXoórr^ ^Xux/wv pVfvau<F>i.
Neftore , quella bocca eloquente, dalla quale 
feorre una voce più dolce che il mele , quel- 

„ la lingua incantatrice, quell’ aggradevole Ora- 
„ tore de’ Pilianifi alza prontamente , e fi met- 
33
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3, 1 funi piedi , e le fue braccia nervofe , fpi- 
3) gneva il fallo innanzi verta la fonunità dell’ 
,, erta rupe . E quando era vicino a iuperarne 
3, la più alta cima , una forza contraria Cubito 
3, rifpingendolo 3 il Calta non più follenuto ri- 
3, tornava indietro , e andava falcando e roto- 
3, landò a balzi per^no nel piano . SHìfo lo fpin- 
35 geva di nuovo con Cimili sforzi . Tutti i tuoi 
■33 nervi erano cefi . Il fudore grondava da tut- 
33 to il fuo corpo , e la polvere fi alzava in aria 
a, intorno al fuo capo <

4. La Velocità.

Nel luogo feguenté la rapidità-dei fecondo 
verta non la contende alla alla velocità de’Ca
valli 3 de’ quali Omero defcrive il corta ?

Or 01 Tp^'/oi L'iTTTOl y ÌTTi^ap.iVOl TTtS'l 010 
ÌXpCUTTVCC (J.oCK ’itàtt uffa •

Forfè Virgilio ha voluto efprimere quella 
bellezza con quello verta 
Quadrupedante pùtrem fonu quatti ungula campimi» 

Con qual eleganza defcrive egliin altro luo
go la leggerezza e la velocità del Cavallo di 
Enea ?

Ai S9ori rxiprcStv ’&n ^éii'tùpov apupJv , II. xx*216« 
A’xpov ÌtV d^i'pixtùv xapTrvv &sov > 83 xarfxXtfy, 
A’AX* ore <Tn <rxif>7(Stv Ìtt* dCpéa voìtci 
A’xtov ’&hi aXÒ> ttoXioìo »

Virgilio ha' fapùto ben fervi rfi di quello luo
go defcrivendo la velocità di Cammilla , e non'- 
fo 3 fe la copia fia inferiore all* originale . 
Illa vel intatta fegetis per fumma volaret 
Gramina 3 neo tonerai curfu Lefiffet arìflas

X inj



II. XHI.
X 7. &C.

Lui fait fendre les flou de /’ bumide élé metti • 
Dès qu' on le voit marcber fur ces liquide!plaines3 
Dy aife on entend fauter les pèfantes bai ain es : 
12 eau fremii fous le Dieu qui lui donne la loi 9 
Et fetnble avee plaifir reconnoitre fon roi • 
Ccpendant le cbar vele, &c,

360 Della Lettura
pel mare per medium flutto, fufpenfa tumentì 
Verrei iter : celerei nec tingerei cequore piantai.

Ma non vi è cofa eguale alla bellezza della 
deferizione che Omero fa del marciare di Net
tuno . lo qui non farò quali fe non copiare e 
oflervazioni di M. Boivin . Quello Dio era nel? 
Ifola di bamotracia . Le fue armi , non meno 
che il luó enarro e i fuoi Cavalli, erano in Eges , 
Città d. Eubea ovvero di Acaja . Fa fol quattro 
fallì e vi giugne . 11 Dio fi arma , attacca al Carro 
i fuoi Cavalli ,e parte. Nulla è più veloce che 
il fuo corfo . Vola fopra P onde . I verfi di O- 
mero in quello luogo corrono p;u veloci che lo 
fleffo Dio . Me ne riporto ai Lettori del Tello 
Greco ; per poco fappiano dlftinguere la dif
ferenza della velocità del Dattilo , e della len
tezza dello Spondeo .

Bficf èxa'cftj iirì wttclt' 5 d'raXXi 3 wré vtt avrà 
VLcwroS-ty y 8cP‘ avanTct.

3 Wxam LiTz^clto * 701 <F tTrltovro 
ViM'ci p.ctK 8cT’ U77fy<p3-e JVa/ygri £rtXxg@»

Balli aver orecchie per fentire la rapidità 
del carro di Nettuno nel fuono ftelfo del primo 
e de’ due ultimi verfi , i quali non fono com
polli fe non di Dattili , toltone lo Spondeo col 
quale ogni verfo neceflariamente finifee . M. Def- 
preaux ha tradotto quello luogo nella fua verfio- 
ne di Longino .
Il attelle fon ebar 9 & montani fierement
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(i) Traditimi cft Ho- 
merum cxcuni fuine. At 
ejus Piéluram non l’oefim 
vidcmus Qu® regio, qux 
ora , qui fpccies forni®, 
qu® pugna , qui mocus

hominum, qui ferarum-, 
non itaexpiélus eft , ut, 
qu® ipfc non viderit, nos 
ut vldercmus, cffccerit 
Tufi- quaft. Uh, 5, !x$.

I come

Le Deferito ni.

(i) E’ flato detto che Omero fotte cieco . 
Pure la fua Poefia è piuttoQo unar Pittura che 
una Poefia , tanto fa dipingere al naturale, e 
mettere come Cotto gli occhi del Lettore le im- 
m gini di tutto ciò che imprende a descrivere .

1. Non è da flupirfr che quefto Poeta , il 
quale anima le cofe anche infenfiblli, ci rappre- 
fenti i cavalli di Achille tanto afflitti per la moti

di Omero 361
Quelli Verfi per certo fono ammirabili ; pu

re bifogna confettare che fono molto inferiori 
al Greco per lo numero e per 1’ armonia 9 de’ 
quali la noflra Lingua non è tanto capace quan
to la Greca e la Latina , perchè ella non ha 9 

quelle due Lingue , la diftinzione delle 
brevi e delle lungherie quali formano de’piedi , 
e variano graziofamente il numero • Malgrado 
quello difetto della Lingua 5 il Poeta Francefe 
ha ben Caputo in quello Verfo ,
D'ai [e on entend fauter les pefantes baiaine s9 
far fentire 1’ agilità del falto , e la lentezza de^ 
pefee moftruofo : due cofe affatto contrarie , fe
licemente efpreffe col fuono delle parole, e col 
numero del Verfo , che fi alza con leggerezza 
e fi abbatta con pefo •
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te di Patroclo : Gli dipigne , dopo il funefio ac
cidente 5 immobili per • la mefiizia , col capo chi
no verfo la terra, lafciando fieli (opra la polvere 
i loro crini , e verfando lagrime in abbondanza .

OuJei éwxnJ'Wrt xapncirct * Jbxpua J'wfix 
©ép/xd y.arà f3xt<(-dpov p?f p.vvo(xévoiaiv
ri'vicXOiO Trenti • 3-aXepM 3 p-ta/vero Xa/xn , 
Z^V>X»K é£gpj7r£<ra ^vyòy d/^OT^poiai .

La defcrizione che fa Virgilio del dolore di 
cavallo , è più breve ; e non n’ è men viva .

"utor equus pofitis infignibus Aetbos
Ir lacrymarj , guttifque humeliat grandibus ora .

Si poflono meglio dipignere le lagrime di un 
cavallo che con quelle ultime parole ? Sofiituite 
lacrytnis a guttis grandibus , 1’ immagine fparifce.

Il fuoco dell’ ira sfavilla ne’ Verfi di Ome
ro , non meno che negli occhi di Agamennone, 
del quale defcr ve i trafporti di sdegno .

3 p.éycc ^pM? à/x^i^cxaiyat
Hi/X7T\0Vt' CQ-Ci Jr 0? ’KctfJ.TTeTQWTl eT%TW»

5, Un atra bile eccitava in lui una collera vio- 
„ lenta : gli occhi fuoi erano limili ad una fiam- 
5, ma sfavillante „ . Orazio ha imitato il primo 
verfo :

Fervens diffìcili bile tumet jecur ;

ore
Scintillò abfiflunti oculis micat acribus ignis .

3. Il movimento di capo maefiofo , col quale 
Giove fcuote i cieli è conosciuto da tutti -

H’ , /tt' òfppucn rovere Kptv/wv •
Apc^potr/az <T dpa XaTrcct ÈóìéppGOiravro dva%To;
Kparòg àrr* àQovdroio • ^éyS'ou <F ÉXgX/§fv 0\v^ttovc 

59 A quelle parole il Figliuolo di Saturno fa U'?- 
„ cenno colle fue nere fopracciglia . I facri ca*



33

35

Virgilio a 
Ovidio •
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5, pelli del Re degli Dei fi tizzano , e fi alzano 

fopra il di lui capo immortale, e tutto l’O- 
„ limpo è fcoflb al formidabile cenno .

Quefio luogo è flato imitato da’ maggiori 
Poeti 4
Annuit & totum nutu tremcfecit Òìympum • 
Terrificane capitis con cuffit terque quaterque 
Cicfiariem >cum qua terras, mare ffiderà moyit < 
Re gii m verendorum in proprios greges . Orazio >
Reges in ipfios imperìum efi Jovis 9

CI ari gigante o triumpho ,
Canti a Jupercilio moventis •

Quefti tre Poeti fembrano aver divifi frà 
etti i tre verfi di Omero', e le tre circoftanze 
che vi fono impiegate . Virgilio fi è attenuto al 
cenno del capo . Ovidio all’ agitazione de’ ca
pelli , ed Orazio al movimento delle fopracci- 
glia •

4. La Defcrizione del combattimento degli, 
Dei è una delle più magnifiche fra quelle che fi 
ritrovano appretto Omero è Effondo i Greci ed 
i Trojan! in procinto di dar la battaglia, Giove 
aveva permetto agli Dei lo feendere dal cielo , 
1’ entrare a parte del combattimento, e il pren
dere ognuno il partito che avette voluto * Si di
vidono dunque , e fi preparano a combattere : 
„ Alors te fio aver ain maitre des Dieux 9 & des 
3, I-Ionimes tonne dii baut die del. D’ autre pare 
3, Neptune elevane fes flots èbranle la terre & 
3, lei fommees des montagnes • Les cirnes dii mone 
3, Ida tremblent jufques dans leurs fondemens 
„ Troje , le ebamp de bataille les vaifleaux 

font agites par des fecouffes violentes • Le Roi 
des enfers , epouvantè fotis la terre meme , 
j’ èlancc de fon trono , è erte dans Itr



Quella Traduzione , eh’ è di Madama Da- 
cier , per quanto efatta e nobile ella ha , non 
può efprimere 1’ armonia e la bellezza .

M. Defpreaux , come già fi è offervato , ha 
tradotto una parte di quello luogo .
L' enfer s' emeut au bruii de Nep itine en furie. 
Platon fori de fon trbne b il paliti il s' e'erie : 
Il a peur que ce diete , dans cet aff'reux féjour 
jD’un coup de fon trident ne faffe entrer le jour 9 
Et par le centro ouvert de la terre cbranlce , 
ìW, faffe voir dii flyx la rive dcfolée : 
Nc decouvre aux vivans cet empire odieux 9 
Mhorré des mortels y & craint mime des dieiix-

Quelli verfi fono belliffimi : ma molto in* 
Seriori al Greco . Non n’efaminerò che un folo • 
Pluton fort de fon trbne , il palit il 5’ ecrie y 
La parola di fortir che converrebbe a Plutone fe 
difcendeffe tranquillamente dal fuo trono, è qui 
fjedda e languente . Quello Dio non palit im- 
pallidifce fe non dopo di elTere ufeito dal fuo 
trono . Il pallore vien forfè sì lentamente ? e non 
è egli il primo e più pronto effetto del timore? 
Il Greco ha molto maggiore vivacità :

cP’fx tym aXro , x} > 9 Spaven
tato f lancia dal fuo trono , ed efeia ma . Come tra
durre in un altra Lingua quello numero fofpefo^

*$4 Della Lettura
,, frajeur où il eji que Neptune d* un coup de 
„ fon trident n’ entr* ouvre la terre qui c ouvre 

les ombres , & que cet aff'reux féjour , demeure 
éterncìle des lènebres 9 & de la mort, abboni 

„ des bommes , craint méme des bieux , ne 
rccoive pour la premiere fois la lumiere : 
ne parqijfc a découvert \ tei cfl le bruit que 

J3 font ccs dieux qui marebent les uns contrc les 
autres .



(l) n^riT xoXt?7r^y araXa'pp.
avriòf >

^TiToptS'mv dyaTTWTGv } aXi'yxioi rùp/p/ r«X«

55

„ contro ad e fio
55

55

55

di Omero.
<Tgx Opov& aXro 9 che fola (piega il moto 

pronto e precipitato di quefto Dio. Virgilio ha 
proccurato d’ imitare una parte di quefto bel 
luogo di Omero : ma non fi può dire che fia 
giunto ad efprimere la bellezza dell’ originale . 
Non focus ac fi quei penitus vi terra, dehifeens /E 0.8.243; 
Inforna s re per et fedes , & regna re eluda t
Pallida diis invifa \fuperque immane baratbrum 
Ccrnatur , trepidemque immi/fo lumine manes .

Oltre molte altre differenze , appreffo Vir
gilio non è quefta che una comparazione , il 
che rende la detenzione fredda e languente : do
ve che appretto Omero è un azione , il che è 
del tutto diverfamente vivo ed animato .

5. Il luogo nel qual Ettore , in procinto di H 
andare al combattimento, dice addio ad Andro- 
maca , ed abbraccia Aftianatte , è uno de’ più 
belli e de’più affettuofi di quefto Poeta . Ne ri
ferirò una parte , che farà meteolata di deferii 
zioni e di diteorfi .

,, Ettore ettendo giunto alle porte Scee dalle 
quali doveva uteire , Andromaca accorre in-

, accompagnata dalla Balia che 
tiene fralle fue braccia (1) , il piccolo Prin
cipe, tenero e dilicato Bambino , bello come 
un Aftro , le delizie'di Ettore Mentre 

,, il Padre , fenza dir cofa alcuna, forrideva in 
„ vedere 1’ amabil Bambino , Andromaca fìrug* 
„ gendofi in lagrime , fi avvicina ad Ettore , e 
5, ftngnendogli la mano : Principe troppo magna* 
,, nimo , gli dice , il voftro valore è per effere 
,, la cagione di voflra rovina . Come ? Non avete



glie che col perdervi verrà ad ejfer Vedova ? 
Perchè i Greci lanciando]! in folla fopra di 
voi , vendicheranno ben preflo colla voflra mor- 
te tutti i loro Antenati Ab ! j’ io debbo ejfer e 

- fèparata da voi 9 perchè non pcfs* io la prima 
<», fcendere nella tomba ? Perchè dopo P orribile 
S9 difavventura non vi è più allegrerà 3 non vi 
„ è più confola^ione per l’infelice Andromaca ,
S* 
3* 

99 

99 

3* 

99 

99 

99
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„ dunque compajjione nè di quefio Bambino 9 che
99 non può parlarvi 9 nè di una fventurata Mo-
99

99

99

99

99

e l’avvenire non prefenta alP animo mio op- 
prejfo 9 fe non dolori . Non ho più nè mio Pa
dre 9 nè mia Madre : •. . ( Dopo di eflerfi dif- 
fufa forfè per troppo fpazio di tempo , (opra 
la gravezza delle Tue perdite , continua . ) 
Mio caro Ettore 9 ritrovo in voi tutto ciò 9 che 
ho perduto : un Padre 9 una Madre 9 un Fra
tello : aggiugnete a tutti quefti nomi quello di 

99 mio Marito . Abbiate dunque compajjione di 
9> noi : reftate qui 9 e chiudetevi in quefla torre , 
3, per non lafciar Vedova voflra Moglie , c Or- 
99 f<™° quejlp debole Bambino .

Ettore > dopo aver rifpofto ad Andromaca 
di una maniera egualmente nobile e tenera „ fi 
95 avvicina al fuo Figliuolo e Rende verfo di effo 
5> le braccia • Il Bambino fpaventato dal lampo 
a, dell’ acciajo , e dall’ agitazione del terribile 
59 pennacchio che ombreggiava fopra 1’ elmo di 
39 fuo Padre 9 ed ondeggiava in balìa del vento 9 
35 rivolge il capo , e gettando un grido non or- 
39 dinario fi china fopra il feno della nutrice che 
39 lo tiene fralle fue braccia . Il Padre e la Ma- 
35 dre in vedere il fuo fpavento forridono . Et- 
95 tore fi toglie 1’ elmo dal capo , lo pofa in 
59 terra 3 e prendendo fralle braccia il fuo Fx^
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v gliuolo , lo bacia con tenerezza 5 ed alzandolo 
5, vcrfo il cielo , r volge a Giove e agli altri 
,5 Dei quella preghiera ; Potente Giove 9 e voi 

tutti Dei immortali 9fate che quefto Bambino 9 
figgendo le mie v efiigià 9 f renda celebre fra* 

•y Vrojani col fuo coraggio e colla fua for^a : 
regni in Troja con un potere affo luto : veden
dolo ritornare dalla battaglia vincitore c ca
rico delle infanguinate fpoglie di un nemico che

99 

99

99 - ~ —
5, averà atterrato , fi fclami al fuo paffaggio ; 

Queflo Principe è anche più valorofo che fuo 
„ Padre ; e ad un tale fpettacolo fua Madre fen- 
J9 ta nell* anima fua una viva è fegreta alle- 
9- gre^a • Terminando quelle parole rimette fuo 
3, Figliuolo fralle braccia della fua cara Andro- 
33 maca , che lo riceve nel fuo feno con un 
35 forrifo mefcelato col pianto . cfixxpuOÉy .yeXatr cetra»

Nulla è più perfetto di quella deicrizione • 
Manca qualche cofa al dolore ed allo sfinimento 
di Andromaca ? Qual immagine più naturale e 
più graziofa di quella di un Bambino che fpa- 
ventato alla villa delle armi brillanti di fuo Pa
dre , fi-getta nel feno di fua Nutrice ? Il fenti- 
mento di Ettore che defidera vedere annullata 
la fua gloria da quella di fuo Figliuolo ? non è 
egli tratto dalla ftelfa natura ? Ma qual dilicatez- 
za in quelle ultime parole JWxpuow yèXct<rct<ra ? 
5a(la faper leggere il Greco , e 1’avere un poco 
d’ orecchio , per fentirne tutta la dolcezza , e 
per confeflare che alcuna Traduzione non può 
efprimere tanta bellezza .

M. della Motte 5 ha così imitato il breve 
difeorfo di Ettore :
Je vous offre mon fils , Dieux 9faitei-en le votre : 
Vigne de votre appui 9qu? il n'en cherche point 

d'antro .
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Rendei - le 9s' il fe pouf 9 le fecours des Troie nt . 
Qu'un jour par fes exploits il eff'ace les miens . 
Recompenje^ en luì la pietè du pere ,
Et qu* il foit les plaifirs , & ì* bonneur de fa 

inere .
Non fo fe fia prevenzione per T antichità , 

ma i verfi Greci mi muovono infinitamente più 
che i Francefì , benché quelli fieno affai belli . 
Non fi ritrovano nè opposizione nè amiteli ap
pretto il Poeta Greco , ma la nobile Semplicità 
che vi fi ritrova , è molto Superiore a quelle 
Figurette . I verfi Francefì non rapprefentano la 
bella e viva immagine di un Giovine vincitore , 
che ritorna dalla battaglia carico di Spoglie , le 
dolci e lufinghiere parole eh’ Ettore con una 
Figura piena di forza e di energia mette nella 
bocca degli Spettatori, il Sentimento vivo e te
nero di gioja che un tale Spettacolo cagiona nel 
cuor di una Madre : 3 <ppsva pMrnp» Queft’ul-
timo penfiero Sembra del tutto Semplice , e lo 
è in effetto ; ma quello è in che ne conlìfle la 
bellezza . Si eSamini con qualche attenzione ciò 
che dee penSare e Sentire una Madre che vede 
ritornare dalla battaglia un Suo Figliuolo carico 
di Spoglie gloriofe 3 e Sente le lodi che i Popoli 
gli danno a gara , fi conofcerà che quanto do
mina nel Suo cuore è il Sentimento Segreto ed 
interiore di gioja , che Omero eSprime a mara- 

r viglia con quelle poche parole 9 Xccpti'v 3 ^pivx 
O yi. vi. ^rìlpt Ecco quello che fi dinomina dipignere al 
102. top. naturaie e Dice lo fletto di Latona , eh’ era ra

pita dalla gioja , vedendo Diana Sua Figliuola di- 
flinguerfi nella danza 9 e Superare di molto tutte 
le Ninfe; yéyy&e zg $pwt AnrtJ . Virgilio 9 fa
cendo lo fletto paragone 3 non ha lafciato di così 
efprimerfi • La t otite

IH
■

ì
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I II.
Le Comparazioni •

In quello fpez;almente fi vede la ricchezza 
c la fecondità di Omero , e direbbefi che la na*
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Latong tacitum pertentant gaudio pe&us . /En.1.506

M. della Motte non ha efpreffe tutte quelle 
bellezze . Non è fiata perciò fua intenzione il 
tradurre , ma 1’ imitare, abbreviandolo , Omero .

6- L’ accoglienza che fa il Pallore E imeo OdyflT. 
al giovane Telemaco , eh’ egli rivede contro o- xvn. i.&c. 
gni fperanza dopo sì gran tempo , è di una fem- 
plicità , e nello fieffo tempo di una inimicabil 
bellezza . Il Cane della cafa con un fentimento 
improvvifo di allegrezza , e col moto lufinghie- 
ro della fua coda, annunzia il primo arrivo del 
luo Padrone . Dacché egli comparitee , i Vafi 
che teneva Eumeo gli cadono dalle mani ; corre 
incontro ad elfo , fi getta al fuo collo , e lo tie
ne teneramente abbracciato , bagnandolo colle 
fue lagrime . Quale , dice il Poeta , un Padre 
afflitto per la lunga lontananza di fuo Figliuolo, 
unico oggetto di fua tenerezza , quando alla fi
ne lo vede di ritorno , non fi fianca di abbrac
ciarlo ; tal Eumeo fi abbandona a’ trasporti di 
fua allegrezza a villa di Telemaco , come fe ufei fi
fe dalla tomba , e lo averte ricuperato col libe
rarlo dalla condizione de’ morti . Dionigi di Ali- 
carnaffo , nel trattato , che ho già citato, offerva 
che quefto luogo , eh’è uno de’ più belli di O- 
mero , ha le fue principali grazie dalla difpofi- 
zione e dal fuono armoniofo delle parole , che 
dall’altra parte fono affai femplici , c non pre
figurano che delle idee molto comuni . Coni’ è 
poffibile il far paffare quelle grafie in una Lin
gua firaniera ?
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.tura tutta fembri .renderli clauda in fuo favore 
per abbellire i fuoi Poemi con una varietà infi
lata d’ immagini e di fimilitudini . Alle volte 
non confiftono che in un detto , e non fono le 
meno vive . Sovente hanno una giuda eftenfio- 
ne , che dà luogo al Poeta di far pompa di tutta 
la magnificenza della efpreflìone : ed io prego il 
Lettore di efaminarne egli fletto nell’ or ginalc 
tutta la grazia e tutta P eleganza . Ve ne fono 
di dolci e di tenere , ve ne fono di grandi e di 
fublimi. Non ne porto riferire che un piccolo 
numero , fceglierò principalmente quelle 3 delie 
quali fi è feivito Virgilio .

i. Omero impiega fovenpe la comparazione 
del vento , della gragnola , della tempefta , di 
un Torrente , per efprimere la velocità e la pron
tezza de’fuoi Combattenti . Ma tutte quelle idee 
fono troppo deboli per dipingere la velocità dei 

7° camalli immortali,
De- 4utant <qif un bomme ajfts au rivage des mers 

fpreaux . y0'lt un roc élevè d* efpace dans les airs : 
Autant des immortels les courfiers intrepides 
Eh franchiJfent d* un fa ut .

Mifura , dice Longino , l’eflenfione del loro 
falto con quella dell’ Univerfo .

Va anche p ù avanti per rapprefentare la 
velocità di Qiunpne , mettendola in paragone 
col penlìero di un Uomo che fcorre rapidamen
te tutti i luoghi , ne’ quali è dato 5 e più velo
ce che il baleno patta dall’ Occidente all’ Au
rora . **

3. Omero impiega nel principio del terzo 
libro due belle comparazioni , onde P ufo che 
re ha fatto Virgilio ci dee far conoscere il pre
gio.
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Menelao avendo veduto Paride (i) che II. ut.ai.

L
è trafportato dall* allegrezza come un Lione 
affamato , che a cafo fi è abbattuto in un 
Cervo di flraordinaria grandezza , ovvero in 
una Capra .falvatica : fi lancia Copra la fua pre- 
da a ed avidamente la divora , malgrado la 
viva perfecuzione de cani migliori , e dei Cac
ciatori più ardenti, e più vigorofi . Tale fu 
la gioja di Menelao alla vitta del bellifiimo 
Paride . ,,

Impaflus ftabula alta Leo feu f$pe peragrans , 
{Suaàet enim vefana fames ) fi forte fugacene 
Confpexit capreamaut furgentem in cornea cer- 

vum ,
Gaudent bians immane , comafque arrexit & bar et 
Vifceribus fuper accumbens\ lavit improba teter 
Ora cruor .

,, Ma Paride vedendolo alla teda dei Greci Uni. 30.
fu forprefo dallo (pavento e fi ritirò yerfo le 

,, fue truppe per evitare la morte . Quale un 
,, Viaggiatore , il quale vede
33

33

33

33

33

un orribil Serpen
te nel fondo di una valle , torna indietro tut
to tremante , e col volto coperto di un pal- 
lor mortale ; Tale Paride fpaventato alla vi
lla del Figliuolo d’ Atreo, fi ritira,, e va a 
nafconderfi nel mezzo a’ battaglioni Trojani .

Virgilio ha tradotta a maraviglia quella com
parazione , e fembra aver fuperato T originale 
colle felici efprefiìoni che vi ha aggiunte . 
Jmprovifum afpris 'velati qui fentibus anguem 
Preflit bumi nitens , trepidufque repente refugit 
Attollentem iras s & carni a colla ìumentem . 
Haud focus Androgeos rifu trcmcfaélus abibat .

A a ij 
(0 (5/z/x^ nanfa fiiCoòvra,
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fi avanzava a gran paflì alla tetta de’ Trojani
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3. La comparazione di Pàride con un ca- 

▼allo di battaglia è molto celebre apprettò Ome
ro . I VerG Greci fono troppo beili per non ef
fe re qui riferiti .

ILvr. <F qtì Tig ^ctròg d-xo^vaag fami,
. dTroppi.^ctg 5 &fiti TTtS'ioio xpoai'yav >

Ei’ùjS-cJ» Xb'i^cti TTOTap.o'ì'o y
Kv<T/oà)y5. v’45 0 xarpn t'XH * a/zf? o Xcutou 
SY'/ÀOig ai aa-ovTftì* ò <T dyXai yictz/ Trtirotà-GÙg 
V'i'^ct è yèv* ffpti p.tToc t n&fctj x} vo/acv 
Qg vicg Tlpiap-oio Flap/; xtfzct TLtpyd^y «xp«; 
Trfó'xecn 7rap.$ai\ov 5 diq"’ rìxéxOap iptPYttii

, rct'xétg q 7rÓJ)g <ptpt>y .
5? Quale un generofo CorGero , dopo di ef- 

99 fere flato per lungo Spazio di tempo ritenti- 
3, to dentro la flalla , rompe i fuoi legami , e 
33 facendo tremare la terra fotto i fuoi piedi 9 
j, corre attraverso alla pianura verfo la grata cor- 
33 rence di un rapido fiume, nei quale fuoi ba- 
3, gnarfi . Superbo e contento di fefteflb va col 
33 .capo alzalo . I fuoi crinj Svolazzanti a deflra 
3, ed a flniflra in balìa del ventp gli battono 
33 fu le Spalle . La Sua bellezza Sembra dargli 
33 della confidenza . Le Sue ginocchia pieghevoli 
3. ed agili lo portano leggenpente nel mezzo al- 
33 la moltitudine delle cavalle che pafcono lun- 
33 go il fiume . Tale il Figliuolo di Priamo , il 
53 bel Paride tutto coperto dello Splendore delle 
33 fue armi luminofe , marciava a gran patti , e 
3, Amile al Sole. Camminava con Somma pre- 
5, flezza , c gli agili Suoi piedi appena toccava- 
:9 no la tèrra . „

Virgilio Sembra qui ayer voluto gareggiare 
con Omero , e come contendergli il palio del 
corfo de’cavalli.
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Cìngi tur ipje furens certa tim ito pretta Ttlrnus . . ?£n'. 
Tulgebatque alta decurrens aureas arce .... 486.
Qualìsz ubi abruptis fagli prefepia vinclis 
Tandem liber equus , campoque potitus aperto : 
Aut il le in paftus armentaque tendit equarum 
Aut affuetus aqu% perfundi fumine noto 
"Etnie a c 9 arrettifque fremii cervicibus alte. 
Luxurians 9 luduntque jube per colla 9 per armos

Ben fi vede che il Poeta Latino ha fatto 
ogni sforzo per efprimere tutte le bellezze di 
fuo originale . Poco ne ha aggiunto di fuo , e 
non vedo di quello genere che quella parola , 
tandem liber equus , che prefenta una bella idea 
e dipinge a maraviglia P ardore impaziente che 
il cavallo aveva di vederli in libertà . Si può an
che dire che Virgilio con quelle parole, tandem 
liber equus ha voluto tradurre quelle tiriti 
un cavallo ripofato , eh’ è fiato per gran tempo 
tenuto in ripofo dentro la Italia . Quello verfo 
Aut aflìietus aquee perfundi fumine noto , 
traduce affai elettamente il Cento del Greco, ma 
non ne ha l’armonia . Quell’ altro, nel quale 
deferivo il corfo del cavallo, 
Aut ilio in paflus armeniaque tendit equarum y 
è grave e tardo in paragone col verfo Greco , 
tutto compofio di dattili, non men veloce che 
lo fi elfo cavallo'1.

PV/x/xcc t 7 Sva ftpn (jatCI r fìStcì) vep,òv l'^rTrav, 
Quella parola Greca ò daXanfa imre^Gùt;, eh’ e- 
fprime felicemente la nobile alterigia del cavallo , 
e la compiacenza , eh’ egli hi di fua bellezza e 
di fua forza, manca nel Latino.

4. Terminerò quell’ Articolo £on due o tre 
comparazioni, più brevi che le precedenti , e di 
genere diverto .
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,, T. Come alle volte dormendo fi fogna 

di effer perfeguitato dal fuo nemico , ovvero 
di perfeguitarlo , ad ogni momento fi crede, 

„ o di raggiugnerlo o di eflerne raggiunto, e 
„ non fi può nè fuggire' da etto ; nè prenderlo ; 
,, Così &c. ,,*
Ac velui in fomnis , oculos ubi languida preffit 
Notte quies, nequicquam avidos estendere curfiis 
pelle vidèmur 9 & in mediis conatihus agri 
Succidinius ; non lingua vai et, non corpore nota 
Sufficiani vires , nec yoxaut verba Jequuntur

11 Poeta Latino non ha prefa dal Greco, 
che 1’ idea , e 1’ ha di molto arricchita .

„ 2. Come in un giardino un papavero ag
gravato dal fuo frutto , e refo curvo dalle 
piogge , china il fuo languido capo , così il 
capo del Giovane combattitore aggravato dal 
fuo elmo cade fulla fua fpalla . ,,

Purpureus Delitti cum fios fuccifus aratro 
Languefcit moriens laffove papavera collo 
De mi fere caput , pluvia curri forte grayantur . 
Jt cruor cinque humeros cervi,# collapfa recumhit • 

jl v „ 3. Come un uccello, i di cui fìgliuolini
’ „ non poffono per anche volare, appena ha

, ad effi la porta, e per elfo 
loro fi fottomette al difagio : che non ho io 
(offerto ? Quante notti inquiete ! quanti gior
ni fangùinofi ! Achille cast favella . Mi ftu- 

pifcó che un uomo di buon gufto e bell’ingegno 
abbia criticata quella fimilitudinecome troppo 
diffufa e troppo fiorita ; Non1 è’ che di due Verfi 
fenz’ effervi parola fupèrflua 3 e il fuo carattere 
è la femplicità .
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Le Aringhe

Non vi è genere d’ eloquenza del quale i 
poemi d* Omero non' fomminiflrino de’ perfetti 
modelli /

i. Le Arringhe di Uliffe ,* di Fenice , e di 
Apce, che furono deputati dall’ Armata ad Achil
le per impegnarle a ripigliare le armi ,* ed a ri- 
fpignere Ettore , eh’ era in procinto’ di abbrucia
re li Flotta Greca , fole pòtrebbono' eìfere 1 uf
ficienti per mottrare quanto Omero riufcilfe in 
efprinere i differenti caratteri di coloro che in
troduce a parlare. , 

U’iffe parlò il primo . E’noto il carattere ZEo.’ 
che Omero altrove n’ efprime . Nel configlio e 43 5 
nelle deliberazioni pubbliche fi faceva' vedere da 
principio imbarazzato e timido / cogli òcchi im
mobili, ed abbattati/ fenza gefto; e fenza' mo
to : e ’ion dava l’idea di grand’ Oratore . Ma 
quando era fi animato,- non era' più lo fletto Uo
mo , e ùmile ad un torrente che cade con im
peto dal a fommita di una rupe , rapiva tutti gli 
animi cella forza’ di faa eloquenza.

Avendo qui a trattare cori un Uomo diffi
cile y e fan tattico, fi ferve delle maniere più dol
ci 5 più infinuanti 5 più affettuofe Comincia dal 
deferivere 1’ellremiéà1 fùnetta , alla quale fono 
ridotti i Greci .* Stimola la gelofia’ d’ Achille col 
riferire i fortunati faccetti e le fiere minaccio di 
Ettore fao’ rivale Gli ra’ppréfenta il difpiaceré 
mortale ch’egli averà', quando il male farà fen- 
éa1 rimedio/ pett aver lafciati’ perire così i Gre*

A' a jiij‘
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ci fotta gli occhi fuoi . Non olando egli flefTo 
rinfacciargli gli eccelli furiofi di fua collera , 
prende in preflanza con arte roaravigliofa la vo
ce del Padre d’Achille , e lo fa ricordare di 
quanto Peleo gli aveva detto nel mandarlo al? 
Armata ; cioè che gli Dei concedono la Vittoria 
ma che la moderazione dipende dall’ Uomo ( quc- 
fio era uh fentìmcnto de' Pagani ) che fenzaque
lla virtù il valore altro non è che una ferocia 
che non fi può effere nè amato dagli Dei , nè 
grato agli uomini, fenza un fondo di manfuetu- 
dine e di umanità , che fa aver compaffione dell5 
altrui difavventura . Efpone di poi con pompa 
tutti i prefenti e tutte le fodisfazioni colle qia- 
li Agamennone accontante a riparare all’ ingiuria 
che gli ha fatta . Che fe la fua perfona 5 ed i 
fuoi prefenti gli fono odiofì , getti per lo me
ne uno fguardo di compaffione fopra tutù gli 
altri Greci in procinto di perire . Alla fin? ter
mina il fuo difcorfo con quello onde lo aveva 
cominciato , e (limolando di nuovo la gelofia di 
Achille contro Ettore ; Eccolo , dice vcino a 
voi come un furibondo, ed ha l’infolenza di 
credere , che i Vafcelli della Grecia non abbia
no condotto fopra di effi alcun Uomo , che me
riti di effer pofto con elfo lui in paragone .

E' facile il comprendere quanto tali ragioni 
veflite’ con tutto lo fplendore delle Poetiche 
efpreffioni debbono avere e grazia e forza .

Fenice parla d’ una maniera in tutto diver- 
fa . Quelli era un buon vecchio , che aveva avu
to in cuflodia Achille nel tempo di fua infan
zia : a cui Peleo aveva commefla la di lui dire
zione . Gli parla colla tenerezza di Padre, e 
coll’ autorità di Macftro . Gli riduce a memoria
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tutte le fatiche da etto (offerte nel nudrirlo , e 
nell’ educarlo . Glf dà degli avvertimenti ammi
rabili (opra la neceffità di reprimere la fua col
lera , e di lafciarfi piegare ad imitazione degli 
Dei , che fi placano co’ facrifizi e co’ donativi . 
Riferirò di poi ciò che dice delle preghiere , e 
della Dea Ate, una delle più belle e più inge- 
niofe finzioni che fi ritrovino nell’antichità. 
Frammette in tutto ciò morite Storie affai lun
ghe, che potrebbono parere nojofe, e foverchie 
fe non fi faceffe la rifleffione che il carattere (i) 
de’ Vecchi è 1’ amar di parlare del tempo paf
futo , e di raccontare le avventure e le azioni 
di lor gioventù .

Le rifpofle di Achille a quelli due primi di- 
feorfi fono ripiene di efpretfioni le più Cablimi - 
lYIa io le lafcio per pattare all’ Aringa del terzo 
Deputato , che riferirò qui tutta intera .

Ajace era di un carattere pronto , impetuo- 
fo , preno di fuoco . La fua aringa è perciò bre
ve , ma viva e piena della nobil fierezza che 
gli era naturale . Non rivolge a prima giunta 
il fuo difeorfo ad Achille, come non penfando 
a perfuadcre un Uomo sì infleflìbile e sì intrat
tabile nel che è un arte che non fi può am
mirare a baftanza .

Ritiriamoci , difs’ egli ad Ulifie , perchè ben 
5, vedo che i nottri difeorfi faranno lenza eftèc- 
,, to , e che non vi è cofa alcuna da fperare 
,, per quella parte. Per quanto dura fia la ri- 
,, fpofta di Achille , bifogna riferirla prontamen- 
,, te a’ Greci , che ci attendono lufingandofi for*



Ofiamo 
hai più

to da’ preferiti , perdonare la morte d 
cello : ed un Padre fare la grazi;
cifore di fuo Figliuolo . Il colpevole > 
ra pagando

5, rene© <
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anima altiera e fuperba . Ingrato! 
commoffo ne dalle lagrime , nè dalla

dei fuoi ornici , che' lo hanno ’empre più
Gra

phics» 
■.ir ?ca- 
all' uc- 

libe-
> un confiderabil rifeatto , t il ra

dei defunto fi addolcifce dopo ave. ri 
cevuto il prezzo del fangue verfaco . Tu Colo 
barbaro , tu foto non puoi éffere piega.v .

,5 Gli Dèi t’ hanno dato un cattivo cuore , un 
y, implacabile (degno . E di che fi tratta ? i, ; n.a 
5, loia prigioniera . Eccone fette del prim* ordi- 

ne che ti fono da noi offerite , e mille altri 
y, pre lenti Con effe . Prendi dunque in. fine 2 

prendi in noflro favore un*cor propizio. Rj- 
y, fpetta in noi la tua propria Cala ed i dirti 
yy dell’ofpitalica che a te ci flringono 
,, vantarci y che fra tutti i Greci non 
,y intimi nè più fedéli amici di noi . „

Achille ricevette in affai buona parte il di- 
feorfo di Ajace ; ma reftando fempre inflelhbile 
dichiarò che non prenderebbe le armi , che qu li
do Ettore, dopo avere coperta di morti la fpiag- 
gia y e polla a fuoco la flotta , fi avvicinereb
be alla fua tenda , ed al fuo Vafcello’. ivi di(s’ 
egli y lo attendo, e per quanto egli fia furiofo , 
faprò bene arreftare la fua furia.

2. Non fo fe debba metterli fra le arringhe 
il piccolo difeorfo di Antiloco ad Achille , col 
quale gli' fa' fapère la morte di Patroclo } Ma?
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y, fe di una vana fperanza . Ma Achille è inefóo’ 
yy rabile . Chiude nel fuo feno un cuor feroc-y
,, un anima altiera e fuperba . Ingrato! nc è
,, commoffo ne dalle lagrime , nè dalla rene- 4-
55 za . ... .
„ onorato che tutti gli altri Greci inficine .

dele ! Si vede tutto' giorno il fratello ,
55

55

55



(i) Narrare quis bre- mortcmnuntiatPatrocli?' 
▼ius potcft > quanì qui Quinti l. lib> ao- càp. r.-

Di Omero ; 379"
nulla è più eloquente di queflo luogo . Lo Rato 
nel quale fi fa vedere cogli occhi bagnati di la
grime , è come un primo cfordio che parla pri
ma di etto ; Ah ! gli dice , Figliuolo del fa- 
35 
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33 
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33

di effo ; Ah ! gli dice , Figliuolo del fa- 
vio Pcleo 9 qual novella fiete voi per udire ? 
Piacert’e agli Dei che non aveflìmo ad annun, 
ziarvela ! Patroclo è morto Si combatte in
torno al fuo corpo , che è flato fpogliato 9 e 
il terribile Ettore è padrone delle fue armi • 

(1) Con ragione fi propone quello piccolo 
difcorfo come un perfetto modello della brevità 
oratoria. Non è comporto, che di quattro1 ver fi* 
Co’ due primi Antiloco prepara Achille alla fu- 
neila novella che gli dee recare , che non dove
va ertergli recata a un tratto . „ E chiude nei 
„ due ultimi verfi, fecondo le annotazioni di 
,, Eurtato , quanto è feguito ; la morte di Pa- 
3, troclo , colui, che Io ha uccifo , la battaglia 
5, che fi fa intorno al fuo corpo , e le fue ar- 
,, mi in potere del fuo nemico . Si dee anche 
3, ofiervare che il dolore ha di tal maniera ri- 
„ rtrette le fue parole , che in quefti due verfi 
,, la (eia il verbo fenzà nomina-
,, tivo . <c Ma quello vi ritrovo di più ammi
rabile , e la feelta della parola , della' «quale fi 
ferve per annunziare quella novella . Non dice 3 
Patroclo è morto 9 come è (lato tradotto , é non 
è forfè pofiìbile il farlo diverfamente. Fugge 
tutte le efpreflìoni che porterebbóno con erto loro 
un idea fùnella e fanguinofa , come fàr'ebbono', 
vgS-yìixe’, ir epurai' dvn pareti e fortituifee là più dolce 
che forte porti bile impiegarli in quell’ occàfione 
Keìrai Harpo^^t Jacci Patrocini . Patroclo gìt •
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Ma la noflra Lingua non può efpnmére quelli 
bellezza e quella dilicatezza . Si potrebbe dir 
forfè: Patrocle n' eft plus . Patroclo non è più.' 

II. xxìv 3. Terminerò col difeorfo di Priamo, col 
485'. &c quale gli domanda il corpo di fuo Figliuolo Et

tore • Per fentirne tutta la bellezza, bifogna ri
chiamare alla memoria il carattere d’ Achille afpro 
violento > intrattabile. Ma era Figliuolo, ed 
aveva padre . 11 fuo cuore chiufo ed infenfibile 
ad ogni altro motivo , non poteva reflar coni* 
moflb ed intenerito che da quello . Mercurio per
ciò , Dio dell’ eloquenza , aveva raccomandato a 
Priamo di metterlo in ufo. Da quello- comincia 
e lìnifee il fuo difeorfo . Effondo dunque entra
to nella tenda di Achille , fi getta a’ fuoi pie- 

/ di , gli bacia la mano , la mano micidiale ,• che
gli aveva uccifo un numero sì grande di Fi
gliuoli .

yiva.r^ , x)
avcTpOf9 cd oì TTO'hiaq %7-avov q •

Achille refta molto forprefo da uno fpetta® 
colo tanto improvifo , tutti coloro che lo cir
condano , foggiacciono allo fteffo fiupore , e 
fanno filenzio . Allora Priamo prendendo la pa* 
rola.

,, Divino Achille, dice , ricordatevi che 
voi avete un Padre avanzato in età , come io 

„ lo fono , e forfè oppreffo dai mali come io , 
,, lenza foccorfo ,• e lenza appoggio . Ma egli la 
,, che voi vivete, e la dolce fperanza di rive- 
,, dere ben prefto un Figliuolo teneramente a- 

mato , lo foftiene e lo confola . Ed io, il più 
,, fventurato fra i Padri , della turba numerofa 
,, de’Figliuoli, ond’era circondato, non ne ho 

confervato alcuno . Ne aveva cinquanta quan*
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mia Famiglia
3 5

dici nuove dì Una 
Madre , e gli alt^ì di di
verse Mogli ..

* Ho levate qui alcu
ne parole ; lo quali fan
no languire ii difeorfo :

di Omero.
do i Greci approdarono a quella (piaggia . . .
* .Mane crudele me gli ha quali tutti rapi
ti . JL’ unico che mi reflava 5 folo rifugio di

~ ’ ’’ e di Troja , il mio caro Ettore
è fpirato tetto il voftro braccio vittóriofo , di
fendendo generofamènte la tea patria . Io qui 

35 vengo carico di donativi per rifeattare il fuo 
55 corpo . Achille ; lafciatevi piegare dalla me- 
,, moria di voflro Padre , dal rifpetto di cui 
3, flètè debitore *agli Dei, dalla vifla delle mie 
crudeli difavventure • Vi fu mai Padre alcuno 

più degno di compaflìone di me , che fono 
,, coflretto baciare una mano micidiale , ancora 
,,'fumante del fangue de’miei Figliuoli ?

Per quanto fpfetato folte Achille , non po
tè refiftere ad un sì tenero difeorfo . Il dol<?e 
nome di Padre trafte le lagrime dagli occhi fuoi - 
Alzò da terra Priamo con tutta bontà e parve 
prender parte nel fuo dolore . Amendue fi pote
rò a piangere , 1’ uno ricordandoli di Ettore, 
1’ altro di Peleo e di Patroclo .

Sono ne’ Poemi di Omero infiniti luoghi 
Amili a quelli che ho riferiti, e forte anche piu 
belli. Parmi che la lettura di quello Poeta, 
quando fia accompagnata da alcune rifleflìoni per 
farne difeernere le bellezze 3 e quando vi fieno 
aggiunti i luoghi di Virgilio , che fono fatti a 
loro imitazione 5 o vi hanno’ qualche rapporto , 
fia molto acconcia a dare ai Giovani una viva- 
idea della bella poefia , e della teda eloquenza •



Della Lettura3?*

dalle Opere

che fe- 
 t cura 

<d’ iltruirfi ne’ loro ufi e nelle toro confuetudini.

<~\Mero offerva che Ulifle ne’ viaggi 9 
ce fra Popoli differenti , ebbe gran

ARTICOLO PRIMO.
Ufi , e delle confuetudini.

CAPITOLO SECONDO.
Iflrutfoni che fi pojfono trarre 

di Omero .

TO riduco a tre articoli le Ifìruzioni , alle qua
li li fi debbono principalmente rendere attenti 
i Giovani nella Lettura di -Omero . Alcune ri
guardano gli ufi e le .confuetudini , altre i co- 
ilujni e la direzione della vita 3 e 1’ultime han
no per oggetto la religione e gli Dei . Madama 

•Dacier, nelle fue dotte annotazioni le quali ac
compagnano la Traduzione che ci ha data di 
quefìó .Poeta 3 è molto efatta nel far offervare 
al Lettore .quelle veftigia preziofe dell’ Antichi
tà . Le fue rifleffioni m; fono Hate di grand’ 
ajuto per la materia eh’ io tratto 3 e poffono ba
llare ad un Maellro per iftruire utilmente i fuoi 
Difcepoli . Come il principal difegno della mia 
Opera 3 come 1’ ho di già efpreffo più volte, 
è ; il formare il gullo della Gioventù in ogni ge
nere , fe mi è poltiglie 3 e di metterla in iliaco 
di trarre dagli Antichi tutto il frutto che fe ne 
può attendere 3 ho creduto che quanto qui io 
avelli efpolìo fopra Omero 3 potrebbe fervire di 
modello a’ Giovani Maeftri ed agli Scolari per 
fare delle limili offervazioni nella lettura di tut
ti gli altri Autori .



i. Degli Ufi antichi •

I Principi, ed i Re appretto Omero nuli? 
hanno del lutto e del fallo che di poi hanno in
fettata la Corte de’Grandi. La femplicità, eia 
modeftia erano 1’ avventurato carattere di quei 
primi fecoli . I loro Palazzi non erano pieni di 
una turba inutile di Domenici , di Staffieri , e 
di Ufficiali atri ad introdurvi ogni forra di vizj 
col loro orgoglio e colla loro infingardaggine • 
Quando i Deputati de’.Principi della Grecia van
no a ritrovare Achille , quello Principe , tutto 
che potente non ha nè Ufcieri, nè Introduttori 
nè Cortigiani intorno alla fua per fon a , entrano 
in fua Cafa , e fi accollano ad etto fenza ceri
monia . Ben predo li prepara il patto . Achille 
taglia da fe le vivande , le mette in pezzi , e 
ne guernifee molti (piedi .

Le Dame e le Principette non erano più di- 
licate . Una educazione malcbia e nobile le ave
va indurite alla fatica , ed avvezzate ai minitte- 
rj , fecondo noi , i più vili e i più batti : ma 
conformi alla lor prima deftinazione, alloro (ta

pi Omero .
rnores horninuin multorum 'vidi & urhes. FJarat.de
L.o fìetto dev’edere delle diverte Iettai che Artl’oct. 

fi f.inno , ed è bene 1’ avvezzare di buo ora i 
Giovani a fare quelle forte di otteryazioni ? le 
qual loro mfegnano di patteggio mille cole ag- 
gradevoli e cvr.'ofe . Come Omero è il più an
tico di rutti gli Scrittori profani > che freno giun
ti perfino a noi , egli può molto contribuire a 
fo di sfare la lodevole curiolità , che dee ritrovar/! 
in un «..errore ntell.-gente , non meno che in un 
viaggiatore attento.. • •

FJarat.de


Mad.Da

merò .

2. I Sagrifizj .
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Omero deferivo molto diffufamente le ceri
monie de’Sacrifizj nel primo Libro dell’Iliade, 
e nel terzo dell’ Odittea . In quell’ ultimo luogo 
Neflore fa la funzione di Sacerdote , perchè i 
Re avevano la fopraintendenza della Religione , 
e il Sacerdozio era unito alla dignità Reale . Ri
ferirò quell’ultima deferizione quali com’ è ap
pretto Omero aggiungendovi qualche annota-

conofciuti nè il lulfo , nè la delicatezza , e 
fazione non fi faceva confiflere la gloria che nella fa-
fopra O- tica c nella virtù , e l’ignominia nell’ ozio ,

,, e nel vizio . La Storia Sacra , e la Storia pro
fana c’ infognano egualmente che allora era 
in ufo il fervirfi da felicito , e quell’ ufo era 
un avanzo preztofo dell’ età dell’ oro . I Pa
triarchi travagliavano colle loro proprie mani. 
Le Fanciulle più riguardevoli andavano da fe 
flette alla fontana. Rebecca, Rachele, e le 

3, Figliuole di Jetro vi guidavano le loro Greg- 
53 gì • -Appretto Fabio Pittore , Rea fletta va ad 

attingere dell’ Acqua . La Figliuola di Tarpe- 
jo fa la fletta azione appretto Tito-Livio • €C
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to , a loro talenti, e più acconci a confervare 
la loro virtù che i vani pattatempi e il giuoco 
che vi hanno follituito Andavano cileno flette 
ad attignere 1’ acqua alle fontane . Nauficae, 
Figliuola del Re de’Faeciani, va a lavare le lue 
retti al fiume colle fue Donne » Si vede la Re
gina Tua Madre, occupata fino dallo fpuntare 
del giorno nel filare vicino al fuo fuoco .

„ Tali erano gli Ufi di quei tempi eroici , 
cier nella „ di quei tempi avventurati , ne’quali non erano 
fua pre- „



1

Separano le (*) cofce intere fecondo ileo* 
B b

(i) Si abbruciavano in intiere , ed una fetta d 
onore degli Dei le cofce ogni membro ,comincian-

Di Omero. jgj
zfone di Madama Dacier , la quale ne renderà 
facile 1’ intelligenza .

Nettore aveva ordinato a’ Principi fuoi Fi
gliuoli di preparare quanto era necefi'ario per il 
Sacrificio eh’ egli volea offerire agli Dei in occa- 
fione dell’ arrivo di Telemaco in Sua Cafa .

Si conduce la Giovenca . Un Artefice le in
dora le corna. Strazio ed Echefronte la preten
tano , Areto portava con una mano un magnifi
co bacino con una brocca d’ oro , e coll’ altra 
un paniere , nel quale era P orzo facro necelfa” 
rio per 1’ oblazione .

Trafimede flette vicino alla vittima colla 
feure :n mano , pronto a percuoterla : e Perfeo 
Suo Fratello teneva il Vafo per ricevere il fan- 

‘ gue ’

Subito Neftore fi lava le mani , recide del 
pelo Sulla fronte della Vittima , e lo getta nel 
fuoco 9 le fparge fui capo 1’ orzo facro , ed ac
compagna P azione colle preghiere che rivolge a 
Minerva .

Allora Trafimede alzando la feure, percuo
te la Giovenca-, le tronca i nervi del collo , e 
I’ abbatte ai fuoi piedi. Le Principeffe che affi- 
flevano al Sacrificio fanno delle preghiere accom
pagnate da grida non ordinarie.

I Principi alzano la Giovenca , e mentre la 
tengono, Pififtrato tira dal fodero il fuo pugna
le, e la fcanna . Il Sangue efee ondeggiante , ed 
ella refta fenza forza e priva di vita .

Nello fteffo tempo le traggono via la pelle 
e la mettono in pezzi.
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primizie, onde 'gli Dei 
li contentavano , abban
donando il rimanente ad 
ufo di coloro che offeri
vano [il Sacrifizio ,

do dalle fpallc, dal che 
viene la parola f Gofjto&t- 

buwerus ; &
, pono , Quelli pez

zi erano una fpecie di
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fiume , le coprono con doppia invoglia di graffo 
e di fopra mettono delle fette di tutte le altre 
parti. Neftore fteffo \e fa ardere full’ altare3 e 
fa delle afperfioni di vino .

Quando le cofcie della Vittima furono in 
tutto confumate dal fuoco 9 furono arrogiti gl’ 
interini , e furono di vili tra tutti gli affilienti . 
Quella cerimonia è degna di offervazione . Ella 
terminava il facrificio offerito agli Dei 5 ed era 
come un contraffegno di comunione fra tutti 
coioro eh’erano prefenti. Il palio feguiva il fa- 
grificio , e n’ era parte .

Furono dunque tagliate in pezzi le altre 
membra della vittima eh’ erano Teliate : furono 
polle allo fpiedo, e furono fatte arroftire.

Intanto fi fa prendere il bagno a Telema- 
e dopo averlo profumato di effenze, gli 

fu data una bella velie, ed un fontuofo man
tello •

Poiché le .carni furono arrofllte , ognuno fi 
pofe alla menfa .

Tali erano le principali cerimonie de’ fa- 
crificj . .Quando fe ne ritrovano di nuove in al
tri luoghi, bifogna .farle oifervare ai Giovani e 
non fi palli fotto lìlenzio la conformità 9 che fi 
ritrova fra molte di quelle cerimonie 9 e quelle 
che Iddio fteffo ha prelcitte ne’ Libri fanti . Ma 
fpecialmence fi faccia loro offervare che tutti i 
.Popoli fi accordano nel fare con filiere la foftan- 
za del culto pubblico e l’effenza della Religio-



1 Taftì.

Il definare e la cena fono con tutta chia
rezza contrattegnati appretto Omero . Vi fi ri» 
trovano alle volte altri patti, ma non erano or
dinar; •

Prima di metterli alla raenfa , in ifpecie 
nei patti di cerimonia, prendevafi il bagno , e 
nell’ ufcire dal quale era folito di profumarli di 
effenze , ed allora il Padrone di Cafa faceva da
re ai fuoi Ofpìti delle vefti , degli abiti deflina- 
ti unicamente a quell’ ufo . Quella cura, quella 
magnificenza, era parte dell’ o fpitalità .

Il patto cominciava, e ter minavali colle li
bazioni eh’ erano offerite alla Divinità 3 e fer-

B b ij

di Omero . 387
ne nel facrlficio , che quefta uniformità sì co
llante in una cofa tanto (ingoiare , non può aver 
tratto l’origine che nella Famiglia di Noè , i 
difeendenti della quale nel fepararlì portarono fe- 
co quefta maniera, colla quale avevano impara
to che la Divinità volava effere adorata .

Come pochi erano i gran patti fenza facri- 
fizj , ed anticamente i Re n’ erano i Miniftri , 
era andato in ufo il vederli far con onore quel
lo fanno oggidì i nottri Macella] ed i noftri cuo
chi. Ciò fuppofto , non fi dee ftupire , foggiu- 
gne M. Boivin , da cui ho tratta quell’ annota
zione , di vedere Achille tagliare egli fletto le 
carni deflinate al porto , che egli vuol dare ai 
tre Deputati dell’ armata Greca . Quefta fua dili
genza, è una diligenza officiofa , un atto di ci
viltà , di ofpitalità e di religione infieme , che 
il Poeta avrebbe a torto pattata fotto filenzio.
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vivano di pubbliche teftimonianze per atteftare 
eh’ eli’ era confiderata come il principio e il fine 
di tutti i beni , onde fi godeva •

Si flava a federe fopra fedie , e non fi gia
ceva fopra letti , come di poi $’ introduce 1’ ufo .

Il fervirfi di tovaglie non era per anche 
conofciut.o . Avevafi gran diligenza di lavare le 
menfe ; e di ripurirle colle fpugne avanti e do- 
po il palio .

Non parlali di carni Iellate appreffo Omero . 
Non fi mangiavano amicamente fe, non carni 
graffe. La caccia, e la pefea però non erano 
ignote . I pefei e gli uccelli erano verifimilmen- 
te confiderati come cibo troppo dilicato o trop
po leggiero .

Le carni non erano polle alla menfa in un 
piatto che foffe cojnune a tutti i convitati : ognu
no aveva avanti a fe la fua porzione , ed alle 
volte anche ognuno aveva la fua menfa . Il Ma- 
flro di Cafa , ovvero un Ufficiale deflinato a que
lla funzione , faceva le parti ; ed offervavafi tutta 
1’ egualità potàbile nella diftribuzi.one ; quando 
però non vi foffe qualche perfona diftinta che 
volevafi onorare di una maniera particolare ; ed 
allora fi dava ad ella una maggior porzione che 
agli altri, ovvero l’era pollo avanti il più ono- 
revol boccone . Vedonfi delle veftigie di quello 
ufo nel Pafio che diede Giufeppe a’ fuoi fratelli , 
e in quello che Saul ebbe parte con Samuele .

4. Le Guerre, gli Ajjedj 9 e gli Combattimenti'

E’ nota la flima, che Aleffandro faceva delle 
Poefie di Omero , poiché egli fleffo le traferiffe 
di fua mano . Il femplice diletto non era , quan-



( i ) Quello è vero quan
to a’ tamburi , ignorati 
da tutta 1’ antichità , c 1’ 
ufo de’ quali fi è intro
dotto affai tardi, benché 
ora fia ftabilitò fra tutte 
le Nazioni - Ma quanto 
qui fi dice delle Trombe' 
è affatto combattuto dal
la bella deferizione che 
Iddio medefurao fa del

di OMero; tfp'
tp egli vi cercava : vi ritrovava ancora delle le
zioni eccellenti per la Guerra , e non fingeva s 
allorché diceva , che v’ imparava il fuo meftiere • 
Per lo meno è utile per tutti 1’ oflervarvi gli an
tichi'ufi che rifguardano quella materia.

Si debbono offervarvi con diligenza le armi, 
che allora erano in ufo < il metodo di ordinare 
le truppe in battaglia , la maniera* onde mette
vano a combattere , l’arte di affalire le piazze 
e di difenderli , 1’ arte di trincierarfi .

Omero nel terzo libro dell’ Iliade , deferive 
di una maniera affai efatta 1’ armatura di Pari
de* Vi fi vedono de’cofciali , che fi attaccavano 
con fibbiaglj d’argento, una corazza , un pen
daglio d’ oro da cui pendeva una larga fpada s 
uno feudo grande e pefante , un’elmo ornato di 
penna bianca . Menelao , che doveva combattere 
contro di effo , era armato della fteffa maniera 
e 1’ altro aveva un giavellotto in mano .

Si dee poi avere la diligenza nella conti
nuazione della lettura di far offervare a’ Giovani 
le altre force di armi , che vi fixjitrovano no
minate . ,

Gli Antichi , fecondo Madama Dacler
B b iij

cavallo nel libro dì Giob : . , .
* Ubi audierit bùccintim , • Job. 3^;

II che prova cviden- 
temente che in una anti
chità tanto remota quan
to quella nella quale vi
veva Giob , il coftùme di 
fervirfi delle trombè per 
animare le truppe . é per 
dar diverfi fegrii, era rie 
cevuto © molto diffufo'/



*

parla di un affcdio di una 
città.

( i ) Si vede egualmen
te nella .Storia facra , e 
profana , dici carri fono 
flati per gran tempo la 
forza principale degli e- 
fcrciti . Ve n’ erano di 
vàrie forte , ed allora vi 
fi traevano molti vantag
gi. Ma quando il tt’mpo 
vecchio fu paffuto ? nel

almeno fragli Orientali ,• 
c fra i Popoli vicini alla 
Siria , ed all’Arabia . Non 
parlo delle trombe , che 
Mosè pofe in ufo per 
comandamento di Dio. 
jl? vero che nelle batta- 

ll’Vlif. glie deferiate da Omero* 
non fi fa ufo alcuno di 
trombe ; ma n’ è fatta 
menzione in una compa
razione >■ nella quale fi

^9O Della Lettura
non avevano nè trombe , nè tamburi , nè altro 
ilromento per far intendere gli ordini loro. Vi 
fupplivano con altri mezzi ; con qualche fegno 
fenfibile , e col minifterio degli Ufficiali che por
tavano di viva voce gli ordini di fila in fila .

L’ ufo di pailare in pubblico prima della 
battaglia , ed anche nel più forte del combatti
mento , era autorizzato in que’primi tempi da 
un coflume univerfale . L’ afcriverlo ad errore 
ad uri Poeta , non farebbe meno ridicolo, che 
il biafimare un Pittore di aver dato a’ Perfonag- 
gi di un quadro il veftimento del loro fecole.

Si vede nel quarto libro dell’Iliade la ma
niera onde Neftore difponeva le fue truppe in 
battaglia . Mette alla tefta i fuoi fquadroni co’ 
loro carri e co’ loro cavalli : dietro ad effi ordina 
la fua numerofa fanteria per foflenerli : e nel 
mezzo colloca tutti i fuoi men buoni faldati, 
affinchè loro malgrado foffero corretti a combat
tere . Nell’ undicefimo Libro queft’ ordine è cam
biato , e la cavalleria è quella che fofliene la 
fanteria .

Anticamente era folito II fervirfi di carri (i)



quale le Nazioni •libera
no in guerra eleggevano 
ili buona fede una larga 
c vafta pianura, per con
durre a fine i loro litigj 
in un fol giorno, e di
venute più aftute Ceppe
rò prendere il vantaggio 
del terreno >• conobbero 
facilmente , che tutto T 
apparato , e la CpeCa de’ 
carri poteva e (Ter refa af
fo lutamente inutile da 
una fiepe e dall’inegua
lità del terreno , da un 
piccol foTo ; quando fi 
feppe trac la guerra in 
un paefe coperto , ed in- 
fidioCo , in luoghi angu- 
fti , in luoghi tagliati da’ 
ruCcelli » i carri in vece 
di Cervire divennero Cco- perfino 
modi . Così i Popoli ed i 
Capitani «he convertirà*

- di Omero ■ , 39 k
in vece di cavalleria : e non fi vedono nel tem
po della guerra di Troja faldati montati (empii- 
cemente a cavallo • Ognuno de’ Capi aveva un 
carro Copra il quale combatteva , tirato d’ ordi
nario da due cavalli; e colui che lo guadava era 
.in uomo anche molto' confiderabile . e capaciC- 
fimo di combattere . E’ poco però verifimile , 
che P arte di montar a cavallo e di domare i 
cavalli Coffe allora ignota. Per lo meno al tem
po di Omero , era di già ridotta ad una sì gran 
perfezione , che un uomo Colo guidava molti ca
valli e faltava dall’uno Copra P altro correndo a 

B b iiij 
no la guera in arre , e 
in Ccienza , c la fecero 
con metodo , e per via di 
regole , non vollero fer
vi rii di carri per combat
tere centro i loro nemi
ci . Non temettero più i 
carri impiegati contro di 
etti,come lo abbiamo dall’ 
efercito , cui comandava 
Lucullo . I Coldati legio
nari e (Tendo bendiCcipli- 
nati appena vedevano av
vicinarli li carri di Ti- 
grane , fi dividevano per 
lafciarli pafsare, e col Cu
bito riunirfi ripigliavano 
il loro pollo , c rendeva
no così T impetuofità di 
que’cafri non Colo inu
tile ma anche ridicola ;

> a gridare come 
nel Circo ? che Ce ne la- 
feiafle venire un altro-'



affai largo e profondo che munilcono di pa
lizzate „ <

Non parlafi appreffo Omero delle macchine 
ond’ era poi in ufo il fefvirfi per affalire e di
fendere le piazze . Se nel tempo della guerra di 
Troja non erano ancora in ufo 9 quella potrebb3 
effere una delle ragioni , che gli affedj duravano 
per sì gran tempo . Ma il filenzio di Omero fo
pra quella materia non è prova certa che allora 
le macchine di guerra follerò ignote : perchè nell’ 
Iliade non fi tratta di affalire la piazza, e tutte 
le battaglie, delle quali fi parla 3 feguono fuori 
della Città •

Vi farebbono ancora m’oite offervazioni da 
farfi fopra quella materia ? e fopra altre limili 5 
come fopra le cerimonie funebri 5 fopra la na
vigazione y fopra il commercio , ec. Mi balla l’av
vi fare in generale , eh* è bene il rendervi la 
Gioventù attenta 9 c il far da effa ofiervare dz 
patteggio tutto ciò , che riguarda quelle forte di 
ufi e di collumi antichi ; alcuni de* quali fervo
no anche a foflenere la Religione, come le ce- 
rimonie funerali. Elleno tendono tutte ad atce
liare ed a trafmettere la credenza pubblica , uni
forme e collante dell’ immortalità dell’ Anima j

392 % Della Lettura
briglia fciolta , come fi vede in una fimilitudine 9 
della quale fi ferve quello Poeta .

o. 11 feftimo Libro dell* Iliade ci rapprefenta 
una trincea formata di un buon muro , fiancheg
giata da torri 3 e circondata da un follo munito 
di buone palizzate • ,, I Greci alzano di poi il 
„ muro e le torri che debbono difendere il loro 
5, campo e la loro flotta . Vi fanno di fpazio 
9, in ifpazio delle porte affai larghe per farvi 
,, paffare de’ carri, e fcavano d’intorno un follo
35

35



ARTICOLO I I .

De’ Coftumi e de7 Doveri della Vita civile •

■ Dione parlando di Diomede ebe aveva avuto

I

I 
r

di Omero jpj
poiché elleno (apponevano che i defanti vi fof- 
fero fenfibilij.e per confegùenza le anime loro 
foflero ancor fuflìftenti « E col rifpetto che que
lle cerimonie infpiravano verfo i corpi de’ morti $ 
come verfo un . depolito facro , e per gli onori 
che lor facevano , gettavano i fondamenti della 
credenza della rifurrezione de’ corpi 5 e vi pre
paravano gli animi e

Razio non teme di alferire come cofa cer-Lib.r.Pift, 
ta5 che fi ritrovi nei Poemi di Omero una z.

morale più pura e più efatta 3 che ne’ Libri de* 
Filofofi più eccellenti •
Quid quid fit pulcrum 9 quid turpe 9 quid utile 9

quid non 9
Plenius ac inelius Chryjippo & Crdntore dicit .•

Sarebbe duque uh privarli di uno de’ mag
giori frutti j che fi debbono trarre dalla Lettura 
di quello Poeta 9 il non oflervarvi con diligenza 
le maflìme eccellenti 9 che dappertutto vi fono 
fparl’e 9 e poflbno fervire di principj per formare 
i coftumi , e per regolare le azioni della vita 0 
Non vi fi debbono men offervarc gli efempj e 
le azioni fotto le quali quello Poeta ha avuta 
1’ arte ammirabile di nascondere quelle iftruzio- 
ni 5 a fine di renderle più infinuanti 9 più per- 
fuafive 5 più parlanti , più efficaci •

i. La Venerazione verfo gli Dei .
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1’ ardimento di cozzare con Venere nel combat- 

lì.v. 406. cimento , (ì efprime così : M L’ infenfato non fa 5 
„ che coloro i quali hanno 1’audacia di com- 
5, battere contro gli’Dei, non reftano per gran 

tempo Copra la terra ; e i loro teneri Figliuoli
33 

33 

33 

33

non Cedono Copra le loro ginocchia ,-nè loro 
danno il dolce none di Padre nel ritorno dalle 
loro fpedizioni , e dalle loro guerre fangaia 
nofe 35 .
OlIcTé Tl f/!ì TTCtìStè ITOTI yÙ^aCl 7T<X7T7TCt^V(7a 
E'/JJovt’ ex TTO’Kcfa.oio Kj atvvg Jy?'otmto$ »

Ecco una mattìma collocata ben a proposto 
ed ha molta maggior forza é vivacità , che s’ ella 
fotte efpfeffa informa di fe ri fèza ?Co lo^o che coz
zano cogli Dei, non vivono per gran tempo .

2. Il Rispetto verfo i Re .

II. li. 197. Omero parlando di Agamennone: mette in 
due parole l’incontrattabile fondaménto del rif- 
petto ch’è do/uto ai Re . T;/zm -/7. £±10$ La
fica Dignità gli viene da Giove .E foggiùgne po
co dopo , che Giove fiefo dà ai Re lo fcettro 9 
e gli fa dcpofitarj delle leggi per governare iPo- 
poli. Quefte idee fono grandi , e nobili , e fan* 
no vedere , quanto la maeftà e la Perfona de i 
Re dev’ ettere facra ed inviolabile , che ficcome 
non hanno il loro potere fe non' da Dio , non 
vi è fe non Dio che potta toglierlo ad etti ; e 
che il refifteré alla loro autorità-è un refiftere 
a quella dello /letto Dio . Bello è il fentir par- 

Rotn 13-i.lare un Autore Pagano come S. Paolo : Ogni 
i, Perfona fa fottomeffa alle Pódeftàfuperiori : per

chè non vi è podeflà , che non venga da Dio* 
ed egli ha ordinato quelle che fonò Jopra la ter-



r 
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• di Omero . 395
ra . Colui perciò che fi oppone allo podeflà 3 re- 
filile all* ordine di Dio : e coloro i quali vi re- 
filfiono 9 traggono la condannazione fopra fefiìejfi .

3. Il Rifpetto dovuto a Padri 9 ed alle Madri .

Si vedono in molti’ luoghi appreffo Omero II.ix.455. 
le orribili imprecazioni de’ Padri e delle Madri 457- ejdix 
contro i Figliuoli che hanno mancato di rifpet- 568. 
to verfo di effi ? efaudite di una maniera (uffi
ciente a recare fpavento , e le Furie vendicatrici 
mandate dagli Dei per gafligare un sì deteftabile 
delitto . La Scrittura parimente ci avvila che la 
benedizione del Padre filabili fico la cafa de9 Fi- Eccli-r.x x. 
gliuoli e la maledizione della Madre là difirug
ge fino dà* fondamenti . Sarà bene in quella oc- 
cafione il raccontare a’ Giovani la Storia che ri-

' ferifce S. Agollino, eh’ è un efempio molto ter- ' ’
ribile dell’ effetto,fanello della maledizione di
una Madre contro i fuoi Figliuoli . Civir DJ

* 8, ri ”2 2,
4. IS Ofipitalità

Nulla è più ammirabile delle maffime fparfe 
nell’ Iliade , e in ifpezialtà nell’ Odiffea , in ma
teria degli Ofpiti, de’ Forefiieri 9 de’ poveri 9 e 
debbono far arroffire i Grilliani, fra quali quali 
più non cella veftigio alcuno di quella virtù pra
ticata anticamente da’ pagani di una maniera sì 
nobile e sì generofa , ed egualmente raccoman
data a’Fedeli dalle Scritture dell’ antico e nuovo 
Tellarriento .

Telemaco vide un ForeQiero , che (lavali vi- Odi6\ 
cino all’ufeio , e non ofava entrare. Gorre fu- 
bito , lo prende per la mano, e lo introduce in
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incognito e trave* 
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càia j fion potendo /offrire , foggiugne il Poeta 3 
cd cffendofi sdegnato , che un Foreftiero /e nefiaffe 
per sì gran tempo alla fua porta .

In altra occasione lo fletto Telemaco e fieri* 
do entrato in cafa di Eumeo , uno de’ fuoi Fa
ttori , Ul.ite che vi era , ma 
Aito fotto 1’ citeriore di un 
centi , fi alzò fobico da federe , per cedere la 
fedia che occupava al Padrone di Cafa . Telema
co rispettando in etto la qualità di Ofpite 5 gli 
fece onore, prete per fe un’ altra fédia -

Nauficae , Figliuola del Re de’ Feaciani ,par- 
lando d’ Ulitte che fuggito dal naufragio erafi pre- 
fentato ad efìa in uno flato degno di compattìo- 
tie ? dice 5 che fe ne dee prendere gran cura . 
Perche, foggiugne} tutti i Poveri , e tutti i Fo
ro filtri vengono da parte di Giove .

Trpoc A/òf dira'aic
’Ziì'VCl Ti TrTCù^Ol Ti i

Dicefi in altro luogo, che chiunque ha un 
poro di /ennoedi prudenza ri/guarda un O/pite 
cd un [upplichevole , come /uo proprio Fratello «

Ulitte , nafeoflo fotto 1’ ab«’co di un Povero 
mendicante , offendo flato ben accolto da Eumeo 5 
chd aveva cura di uria parte delle fue greggi > 
e facendo vedere qualche forprefa di trattamento 
sì buono : Come potrei , gli rifpofe Eumeo , non 
trattai- bene uno ftraniero , quando anche foffe in 
uno flato più mi/erabile che il voftro ? Tutti i 
Foreflieri, tutti i Poveri ci fono mandati da 
parte di Giove. Lor fi dà poco, foggiunfe : e 
qticflo poco lor è predio fio . Quefto è quanto pof^ 
fono fare i domeflici in lontananza de9 lor Pa^_ 
droni .

Batta effer Povero per attere favorevolmente
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magnificenza . ma con pru-

. Virgilio,
’ piaceri ed alla Odif.xvn.
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gli Sventurati , quando fi ha provata la diiav- 
ventura.

Non ignara mali mi ferii facetirrere difico, 
Le Perfone abbandonate aT ’

gozzoviglia confiderano poco i Poveri . Omero 174. &c.

di Omero . 397
ricevuto da Eutìneo : quella fola qualità gli ren
de facre e venerabili cali perfone ; . tut
ti fenz’ alcuna difiinzione .

Gli " Antichi efercitavano l’Ofpitalità 
Solo con generofità e 1 
denza e faviezza . Telemaco moftrava molta pre* OdifT.xi, 
mura per ritornare alia fua cafa . Non voglio, 68. 74* 
gli dille Menelao , ritenervi qui più. di quello 
che voi volete . Non pretendo rendermi Scomo
do ed importuno. L’Ofpitalità ha le fue leggi 
e le fue regole . Bifiogna trattare i fiuoi Ofipiti 
meglio che fi può ^fin che fi pojfiedono , e Inficiarli 
partire quando lo defiderano .

Xp-ì Trapsóvrai (piXtrv, i0$Xoyra $ irtfAiTtH •
Uno de’ primi Ufficiali di quello Principe Odiffi iy. 

eflendo venuto a domandargli , s’ egli averebbe *6« 
ricevuti degli Ofpiti che fi prefentavano ; Me
nelao offefo da quello difeorfo :Dov’ è la vo- 

(Ira favifzza 3 gli difle 5 che venite a farmi una 
3, tal domanda ? Ho avuto io fteflb gran bifogno 

di ritrovare dell’ Ofpitalità in tutti i Paefi , 
3? che ho feorfi per ritornare ne’ miei Stati .

Voglia il gran Giove che io non fia piu ri- 
dotto a provarlo , c le mie afflizioni fieno ter- 
minate ! Andate dunque con ogni prontezza 
a ricevere gli Stranieri e conduceteli alla mia 
menfa „ . Iddio impiega lo fteflb motivo per 

ifpignere gl’Ifraeliti ad efercitare T Ofpitalità . 
Amate i Foreflieri , dice loro 5 perchè voi fiete Delle 
flati tali in Egitto . Si foccorrono più volentieri
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lo aveva di già efpreflb parlando de’ Feaciani , 
Popolo immerfo nelle delizie , che non conofce- 
va altra gloria ed altra felicità che il pattare la 
vita fra* conviti > fra’ giuochi , nella danza ? e 

Odifs.vi 1.pel canto - I Feaciani , die’egli , non ricevono 
•32« di buona voglia i Foreftieri , nè li vedono dì 

buon occhio . La ragione di quello collume è del 
tutto naturale . Colloro ettendo più. vivamente 
occupati nella loro felicità che gli altri, confi- 
derano come perduto quanto da folletti non è 
confumato • Dall’ altra parte tutto ciò che ha 
Paria di neceflìtà e di miferia imprime delle idee 
moiette : e quella forta di Perfone le fuggono 
come veleno della vita ; e come fol acconce a 
turbare la purità dell’ allegrezza e la ferenità 
dello flato felice , onde voglion godere . Sembra , 
che Omero non abbia fatta una pittura sì orren
da de’ Ciclopi , e in ifpezialtà di Polifemo , il 
quale maltrattava con tanta inumanità i Fore
stieri che giugnevano alla fua fpelonca, fe non 
a fine di far confiderà^ come mollri 5 e come 
nemici del Genere Umano coloro che mancava
no a’ doveri dell’ Ofpitalità •

Antinoo , uno de’ Giovani nobili eh’ erano t 
fempre nel numero d^’ Convitati nella Gafa di 
Penelope , fece de’ rimproccj ad Eumeo , perchè 
vi avette condotto Ulitte . Non abbiamo noi qui 
a fuflìcienza de’Mendichi e de’Vagabondi , gli 
ditte con aria di difprezzo, per introdurre la fa
me alle noftre menl’e / Perchè ci hai condotto 
anche quello ? Si avanzò anche a cofe maggiori; 
e gli lanciò nel capo la predella che gli ferviva 5 
allorché llava a federe alla menfa . Uno degli af
filienti , sdegnato per sì brutale infolenza , gli 
ditte : 55 Avete gran torto o Antinoo di maltrat-
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OJifT.xvm 
485.

Jìa raurw? 
fyi'H . 

twr*? àyyéxus,

[i] Hofpitalitatcm no-? JAcb. 13. t. 
lite oblivifci , per hanc yàp eXaWv 
cnim latucrunt quidam, 
Angclis hofpitio rcceptìs.

di Omero .
tare così quel povero Uomo .

,, non
3> un

399 
Chi fa fi’ egli 

fia qualche Dio nafcoflo Cotto 1’ abito di 
Mendico? Sovente gl’ immortali. Cotto.la 

,, figura di viaggiatori fcprrono le >Città per ef- 
,, Cere teflimonj delle violenze che;vi Cono com* 
,, mette, e della giufti.zia che vi è pttervata

Ka/re fyi'yowiv loiMTts à^oS'ctTroio’i , 
TlayZO^ TiXf^OVTig >. fe77/~pà)<PGC(77- TTOXW > 

A’y3-pa)770y ufipiv tì xcf Ftntf/xZiw fyopGùvrfe•
Si conoCce qui con tutta chiarezza ciò eh’ 

è riferito nella Genefi , che Abramo, modello per
fetto di coloro che hanno eCercitata 1’ Ofpitali- 
tà , ebbe 1’ onore di accogliere in Cua caCa Dio 
fletto nafcoflo Cotto P citeriore di tre viaggiato
ri , o piuttoflo di tre Angioli . A quello fa al- 
lufione S. Paolo , dicendo ; (1) Non trascurate di. 
efer citare l* Ofpitalità ; perché mettendola in pra
tica alcuni hanno ricevuti per Ofpiti degli An
gioli fen^a faperlo. Si vede che Àbramo e Lot 
fono qui chiaramente dimollrati . E quello eh’ è 

, molto degno di offeryazione , è , che Iddio ve
niva allora , nafcoflo Cotto la figura di viaggia
tore , per efaminare e ponpfeere da Ce fino a qual 
fegno giugneva l’infolenza e la diffolutezza de
gli Abitanti di Sodoma . Defcendam 9 & videbo 
utrùm clamorem qui venit ad me , opere coni- 
pleverunt : come Omero dice de’ Cuoi Dei •

A y^-ptvTifi)») vZ?p/v l^opóSyTég «
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buon Principe »

OdifsKiX
5*6.114.

i.Machab
J <?. 20.

• » Un Re che regna fopra molti Po
poli colla pietà , fa fiorire la giullizia , e Cot
to il fuo governo le campagne fono coperte 
di ricche raccolte , gli alberi carichi di frutta 8 

ed i Po
poli Tempre avventurati ; perchè quelli fono 
gli effetti di un governo giufto e religiofo . 3> 

Intrepidezza fondata, fopra la confidenza in 
- • >> Quando tutti gli altri prendeffero la ri- 
foluzione di ritirarli , Stendo ed io combat
teremo finché abbiamo ritrovato il giorno fa
tale d’Ilione : perchè fiamo qui venuti per 

Che

5. Le qualità di un

Non pollò che accennarne alcune, e legger
mente toccarle . Sono tutte comprcfe in quello 
avvertimento , che un Principe dava a fuo Fi
gliuolo .

Ibvi.iet A’/e'y 9 v&ì vorf/poypv 'faiwai aAXeav t
e fiere in tutto eccellente, e fuperare tutti gli 
altri9.

Amore della pietà e della giuftizia .
Quella qualità rende i Principi grandi 5 e i Po
poli felici .
33 

33

33
„ le greggi feconde , il mare fertile ,
3> 

33

11 xx‘ ; 

47-
33 

»
33

„ ordine di Dio . Diomede così parla .
grandezza d’ animo > e che collanza ! Tutto 1’ efer- 
cito è fpaventato : il Generale lìelfo ordina di 
partire . £gli refta intrepido e vuole reflar folo 
con Stenelo . M’immagino di fentire il famofo 
Matatia , il quale dice che quando tutta la terra 
preflalfe obedienza agli empi ordini del Re An
tioco , egli y e la fua Famiglia non abbandone
ranno la legge del Signoro. Et fi omnes gcntcs 
regi Antioco obediunt Ego Filii mci , 
& Fratres mci obediemus legi Patrum noflrorum .

P-- 1
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(i)Itaque Homerus non 
Ajact?m, ncc Achilleo? , 
fed UliHcm appellavi

di Omero . 40r
Prudenza • Saviezze . Il fine principale dell’ 

Odiflea è. il moftrare quanto quella virtù fiane- 
ceflatia ad un Principe . Con efia Ulifle diede 
fine alla guerra di Troja , e Cicerone oflerva , 
che per quefta ragione (i) Omero dà l’epiteto 
di Trrtfx/Tr.opd-^ 9 cioè , Diflruggitorc delle Città 9 
non ad Ajace , nè ad Achille , ina al prudente 
Uliffe . L’oflervazione di Cicerone non è e l’atta 
perchè Omero dà molte volte quefto epiteto ad 
Achille .

Sincerità , buona fede . Vi fu chi difle , 
che fe la verità fofle efiliata dal rimanente di 
tutta la terra 3 ella doverebbe ritrovarli Coprale 
labbra di un Principe . Dee dunque avere in or
rore non folo lo (pergiuro , ma ogni menzogna 
ed ogni diffimulazione . Ho in odio , dice Achil- H-9 313* 
le , come le porte dell’ Inferno colui , che pen- 
fa di una maniera e parla d' un altra .

l^01 r.ii'voQ cXofc ài Scto TruXrtriv , 
O'cx’ f-'repav juev évi (ppsaiv , a>Xo fiafu.

Quefto è quanto dinomina la Scrittura ave
re due lingue , bilingue^ , avere due cuori , in 
corde , & corde locati funt . Bella efpreftìone 
Le perfone del Mondo hanno due cuori : ino
ltrano l’uno, e nafeondono l’altro. Si credono 
in quefto molto prudenti , ma di qual confufio- 
ne faranno coperte , fe la vile doppiezza venga 
ad efler conofciuta ? Os bilingue deteflor . Dete- Prov. S. 
fto la doppia lingua . Così parla il favio nel luo
go Hello, nel quale infegna ai Re la maniera di 
regnare con faviezza .

Dolce^a , Docilità . Unifco infieme quefte 
C c

tttoXÌtto^ow Epifl finii!.
HO io 13.
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-258. mio » gli difle Peleo abbracciandolo , Minerva 

e Giunone vi concederanno la vittoria dei vo- 
ftri .nemici , quando lo giudicheranno fpedien-

4px Della Lettura
.due qualità , benché differenti , 
.conduce all’.altra . La dolcetti 
Principe gP impeti della collera ,

-ll.XVl T ’
97- IH

fodisfare al fuo rifentimento 9 
aveva lafciati perire quafi (otto gli occhi Tuoi i 
migliori de’ Cuoi amici, conobbe e deplorò , 
ma troppo tardi gli effetti funefli di una patito
ne , .la quale dapprincipio piu dolce che il mie
le , cagiona dipoi dolori si amari , e va tem
pre crescendo , quando non è raffrenata nel fuo 
nalcimento . ,, Perifcano per Tempre , dice , le 
33 animofità e le contefe, perifca l’ira che ro

perchè 1’ una 
arrefta in un 
e gli fa sfug

gire molti errori . La docilità lo porta a pren
der configlio, a feguirlo , a rinunziare a’fuoi 
propri Pentimenti, quando glie ne vengono mo- 
ftrati del migliori , e ritornare indietro quando 
gli è moflrato che fi è impegnato troppo avan
ti . ed a riparare agli errori , fattigli commette
re dai fuoi trafporti d’ ira •

L’ Iliade intiera , la quale non ha per og
getto fe non la collera di Achille .che cagionò 
tante difayventure a’ Greci , è una lezione mol
to falutare ai Principi. .Achille poco fi approfit
tò di quella che aveva ricevuta da fuo Padre 

x pel partire per la guerra di Troja . ,, Figliuolo
33 

33

3 3

,, te ; ma Sovvengavi di moderare la voffra fie- 
,, rezza , e di reprimere il voftro fdegno . La 
,, dolcezza vale Tempre più che la forza • Evi- 
,, tate le contefe , Porgenti feconde d’ ogni for- 
,,-ta d; difawenture , e credete che la bontà e 
,, 1’ umanità vi faranno più «onorare dai Greci , 
,, che la durezza e la violenza . „

Achille per
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,, vefcla dalla Tua fonazione 1’ uomo più fayio 
5, e più moderato ; e più dolce che il mele , 
5, fi gonfia e fi aumenta nel cuore a guifa di 
,, fumo . Ne ho fatta una crudele fperienza col 
,, fanello trafporto d’ira, nel quale l’ingiufti- 
„ zia d’ Agamennone mi ha precipiatto . ,, si 
potrebbe bene applicare in quello luogo quanto 
dice Quinto Curzio fopra la morte di dito , 
che Alell'andro fi pentì tanto vivamente di aver 
uccifo nel trafporto del tuo l'degno . Ma e hu- 
inanis ingenjìs natura confidile 9 auodplerumque 
non futura , fed tranfatta perpendhnus . £ 
pe Re x , pofleaquatn ira ' mente decefferat, etìam 
ebrietate di (cu (fa , magnitudinetn facinoris sera

cìpe con quella . I Re fono dinominati da Ome
ro 3 Pallori de’ Popoli: ed è cola
nota che 1’ obbligo principale di un Pallore è 
jl vegliare fopra il fuo gregge. Da quello viene 
la bella fentenza appreffo Omero .

C c ij

Qu i n t. 
Cur lib 8.

Quip- cap. *•

ebrietate difeuffa , magnitudine™ facinoris 
•tjìimatione pensavit.

Il primo grado della virtù , è il non com
mettere errori : il fecondo 3 è il permettere per 
lo meno che ci fieno fatti conolcere , e il non 
aver roffore di ripararvi • Quefta è 1’ util lezio
ne che Uliffe osò fare ad Agamennone Re dei 
Re , e da quello con docilità ricevuta . ,, Illu- 
-, lire figliuolo d’Atreo , fovvengavi di elTere in 
„ avvenire più giallo e più moderato verfo gli 1 ■ 
„ altri , e non penfate efler cofa indegna di un 
3, Re il dar fodisfazione a coloro eh’ egli ha 
3, offefi . Savio Figliuolo di Laertè, gli rifpofe 
3, Agamennone , ho intefo con fommo piacere 
3, tutto ciò che arete detto , perchè avete par- 
3, lato con molta ragione e giullizia . Sono pron- 
3, to a fare quanto defiderate . 3,

Vigilanza . Terminerò le qualità del Prin-
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fi) Ac mihi quideni 
videntur fiuc omnia effe
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rcfercnda ab iis qui prx- 
funt aliis, ut ii qui co-

404 Della Lettura
Ou TratvvuXwy èuJ'eiv avSpec
fi7* Xao/r’ i7iiT£Tpd(f>ct7ai rodaci Aié/zwXf.

,, Un Generale che foprantende a tanti con
figli , ha (otto la fila direzione tanti Popoli , 
ed ha la commiflione di tanti affari , non dee 

,5 dormire le notti intere .
Omero nell’ Odiffea prova anche meglio que

lla verità con due finzioni ingegnose . Eolo Ke 
e Cuflode de’ Venti , gli aveva dati tutti in po
tere di Uiiffe rinchiufi e legati dentro un Ocre 
eccettuato Zeffiro che gli era favorevole . Men
de egli dormiva, i fuoi Compagni aprono 1’ O- 
tre , pen landò effer ripieno d’oro . I venti fca- 
renati eccitare o un’orribil tempefta • In altra 

mì.I.x: ». occafi’one cflendofi di nuovo Uiiffe addormentato 
coloro eh’ erano di fua compagnia rubarono i 
buoi del Sole ; il che fu la cagione della loro 
rovina

Ma io noi debbo riflringere la qualità di 
Pallori de'* Popoli, che Omero dà ai Re, alla 
lempHce vigilanza . Quella bella immagine và 
p 'i avanti , e ci dà un’affai più alta idea dei 
doveri della dignità Reale . Omero con quell’ 
u ics efprclFione ha voluto infegnare al Princi
pe come dee amare i fuoi fudditi , lor procu
rare con loliecitudine tutti i vantaggi convene
voli , preferire la loro felicità alla fua propria, 
riferire tutto felieffb ad effì , e non riferire effì 
a fe freffo , proteggerli con forza e coraggio , e 
coprirli, s’è neceffario , colla fua propria per- 
fona . Cicerone nella bella Lettera a fuo Fra
tello Quinto ftabilifce lo fleffo principio , e fem- 
bra fondarlo fopra la fleffa comparazione . (1) Il
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6. Le Finzioni ingegnose •

Circe .

rum in imperio crune, 
fine quam btariffìmi. .. 
Eft aurem non modo ejus 
qui fociis, & civibus: 
fed ctuia frjus quifcxvij

iniflìone di dirigere gli (chiavi
8 quella di dirigere gli Animali ,

del tutto alla loro utilità , ed al loro vantaggio .

dt Omero .
fine di chiunque comanda agli altri , die5 egli è 
il rendere felici coloro , che fono lotto il fuo 
Imperio. E non riftringe quella regola a coloro 
che hanno autorità Copra gli Alleaci, e Copra i 
Cittadini; dichiara che colui il quale ha la com- 

i , ovvero anche 
dee conCagrarfi

I Poemi d’ Omero fono ripieni di finzioni 
che fotto la coperta di una favola ingegno fo
rnente inventata, nafeondono delle verità im
portanti e delle utiliffime irruzioni per la dire
zione della Vita . Ne riferirò folo due •

I Compagni di Uliffe hanno P imprudenza OdifT. l.X 
dì entrare nella CaCa di quefta pericolofa Dea 
fenza aver preCa alcuna cautela. Dapprincipio 
ella fa loro un’affai buona accoglienza . Lor è 
portato da mangiare : ella prefenta ad effi un 
vino dillcato : ma in tutto ella melcola un ve
leno fegreto, furfìciente a far perdere ad eflì aC- 
folutamente la memoria della loro Patria. Li 
percuote di poi colla fua Verga , fono cambiati 
in porci , relegati dentro una dalla , e ridotti 
alla vita ed alla condizione degli animali . £c-

C c iij
qui muris pccudìbus pra> 
ficcommodis utilicarique 
servire Ciò. Z i. Ep.
od Quitti, Frot,
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Le Sirene •

Odif. 1.
XI i.

406 Daell Lettura
co una immagine molto fenfibile dello (lato fu- 
nefto , in cui il piacere riduce un uomo che ha 
la difavventura di efferyifi abbandonato . E’vero 
che Ulifie fugge da’ pericolofì allettamenti di 
Circe . Ma non vi fi era efopfto che per la 
necefiìta di liberare i fuoi Compagni , e Mer
curio era venuto a pofla per moftrargli una ra
dice , fola ballante a liberarlo dal funefto vele
no di quella Dea < Orazio 1 ambra fuppórre che 
egli non beveiTe , come avevano fatto i fuoi 
Compagni 3 il liquore che gli fu prelentato da 
Circe 5 nel che è contrario ad Omero . I fuoi 
verfi fono troppo belli, per lalciar di riferirli in 
quefto luogo •

Horat Ep< Sir animi voces & Circes procula nofli ,
a. lib. 1. QUce Ji cuni j'ocìis ftultus cupidufque bibiffet , 

Sub domina meretrice fuifl'et turpis & excor  s : 
Vixijjet canìs immundus, vel amica luto fus •

Omero con quella favola ingegnofa, una 
delle più belle dell’ Antichità , ci ha voluto da
re a conofcere, elfervi de’piaceri che fembra- 
no molto innocenti, e fono tuttavia ben peri- 
gliofi. Le Sirene erano una forca di Ninfe ma
rine , che colla dolcezza della loro voce e coll’ 
armonia de’ loro canti tiravano nel precipizio 
coloro che avevano la curiofità di udirle - Un 

Marziale Poeta perciò dinominolle fpiritofamente , la dol
ce pena la gìoja crudele l9 aggradevole morte 
dei Paffeggieri <
Sirenas , bilarem navigantium pcenam > 
Blandafque morte s 9 gaudiumque crudele 
Quas nano quondam deferebat auditas ?
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C c ih;

di Omero . 
fallax Uliffes dicitur reliquìfle .

Allorché Ulitte fu vicino alla loro abitai 
z ione : Avvicinatevi, gli ditterò con voce armo- 
niofa, avvicinatevi a noi Principe generofo ? 
che meritate tanta lodi , é fiete 1' ornamento e 
la gloria dei Greci . Ecco il primo allettamento 
dal quale è cofa rara il fuggire • lai lode e 1’ adu
lazione. Afdoltate la noflra voce •• Alcuno non è 
mai di qui pafiato fen^a preflare V orecchio ai 

■ noflri dolci concerti t E’aitai naturale" alle perfe
tte affaticate da una lunga navigazione il cónce-’ 
dere a fefteffe quell’ innocente piacere . L’ efem- 
pio di tutti gli altri che lo hanno permeilo a 
fefteifi , n’ è una nuova ragione . Chiunque ci hte 
afeo/tate , fe ne ritorna egualmente ifiiuito e dol
cemente fbrprefb dalle nofire cannoni . Elleno (li
molano nello (letto tempo e 1’ animo colla cu- 
rioGta , e il fenfo coll’ allettamento del diletto • 
Che^fri era di colpevole in tutto ciò ! Che vi fi 
faceva vedere di perigliofo ? Pure' farebbefi per
duto Ulitte , fe i tuoi Compagni lo avellerò cre
duto , e fciolto . Vinto dall’ incanto della lor vo
ce 5 non più G ricordava di tutte le tue belle* 
rifoluzioni , e degli ordini eh’ egli fletto aveva 
dati di non fciorlo . Egli aveva falvati i tuoi 
Compagni colia fua prudenza turando' loro' l’o- 
recchie colla cera f eglino lo falvarono colla fa- 
lutar refiftenza ad etto fatta . Non vi è altro* 
mezzo di fuggire dagli allettamenti del piacere 
é della delicatezza , pericolofe Sirene , in ifpe- 
aialtà per la Gioventù , le* non1 il chiudere l’ o- 
recchio' e il fuggire come i‘ Compagni di Ulitte* 
ovvero1 1’ ettere ben legato1 come lo fu Uiiffe: 
fletta •
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ARTICOLO HI.• T

Degli Dei j

1

e della Religione .

TVTUlla è più adattato a persuaderci di quali 
JbN errori l’intelletto umano è capace, quan
do una volta G c allontanato dalla vera religio
ne , quanto la deferizione che Omero ci fa de
gli- Dei del Paganefimo . Bifogna confettare che . 
egli ce ne fomminiflra una idea firavagante. 
Eglino contendono , fi fanno de’ rimprocci , G 
dicono delle ingiurie . Fanno delle leghe , e pren
dono partito gli uni contro gli altri . Alcuni re
nano feriti in combattimenti contro gli uomi
ni ; e fono in procinto di perire . La menzo
gna , 1’ inganno, il latrocinio ancora, fono fra 
etti tratti di civiltà. L’adulterio, l’incedo, i 
delitti più dcteflabili perdono tutto il loro orro
re nel cielo , e vi fono anche in onore . In forn
irla Omero ha attribuito a’ fuoi Dei . non foto 
tutte le debolezze della natura umana , ma an
che tutte le pattioni , e tutti i vizj degli uomi = 
ni , dove che averebbe dovuto piuttoflo , come 
lo dice beniffimo Cicerone, dare agli uomini le 

i.Tufcul perfezioni degli Dei. Humana ad Deos tranftu- 
n. 67, Ut : mallem divina ad nos . Per quella ragione 

cerne abbiamo ottervato , Platone ha discacciato 
Omero dalla fua Repubblica, come reo di lefa 
Ivlaefìà Divina , e Pitagora ha detto eh’ era cru
delmente tormentato nell’ Inferno per avere fe- 
minate nei fuoi Poemi delle tanto empie finzio
ni . Ma , fecondo 1’ ottervazione di Ariftotile , 
non ho fatto in quello che feguire ciò che la 
fama aveva pubblicate avaoti di etto« Tali ec-
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cui decreti formano il desino .
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ceffi ci moflrano alquanto fiamo debitori al no- 
flro Liberatore •

Da un fondo sì ofcuro e sì tenebroso cleo
no tuttavia delle vive fcintille di luce , molto 
acconce ad illuminare la mente, avanzi preziofi 
delle verità primitive che 1’ Autore della natura 
aveva itnprefle nel cuore dell’ uomo , ed una 
tradizione collante ed univerfale vi ha conferva- 
te malgrado la corruzion generale . A quelle 
maffime fondamentali della Religione fi dee in 
ifpezialità aver cura di rendere i Giovani atten
ti . Mi contenterò riferirne alcune, che fono le 
più importanti •

Malgrado la molciplicità moflruofa di Dei 
che fi vedono appreffo Omero , fi vede con ogni 
chiarezza che quello Poeta conofceva un primo 
Edere, un Dio fuperiore, da cui tutti gli al
tri Dei erano dipendenti. Giove parla* ed ope
ra dappertutto come Padrone, come infinitamen
te fuperiore in potere e in autorità a tutti gli 
altri Dei, come potente con una fol parola di 
discacciarli tutti dal Cielo, e precipitarli nel fon
do del Tartaro, avendolo già fatto verfo di mol
ti , e tutti generalmente riconofcono la fua Su
periorità e la fua indipendenza . Un luogo folo 
ballerà per darci a conofcere qual idea gli an? 
fichi avellerò di Giove .

,, Quello Signore del tuono aveva chiama- 
ti tutti gli Dei ad un adunanza . Tutti fi mec- 

,, tono intorno al fuo trono con un filenzio ri- 
„ fpectofo, ed egli in quelli termini lor lùvel-
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terra . Voi conofcerete allora quanto io fono 
piti potente di tutti i Dei . E per pervader
vi tutti di mia poflanza $ fofpendete dall* alto 

e procurate di 
e

Dee . i utti i vofiri sforzi infierrie non potranno 
,, mai fcuotermi ,• nè farmi (cendefe in terra .

Ed io , quando a me piaccia , vi alzerò rut- 
,, ti lenza fatica , e infierite con voi alzerò la 
,, terra , e il mare - E fe io legherò poi quella 

catena nella fommità dell’ Olirhpo , tutta la 
,, natura fofpefa reftarà fenz’ azione $ tarìXo il 
,, mio potere fupera quello di tutti gli Dei e 

di tutti gli uomini > quando anche uniffero le 
loro forze . A quelle terribili minacce tutti 

3, gli Dei rellarono fpaventati e fuor di fefleflì .

;lO della Lettura
la i Dei e Dee afcoltatemi ; ed alcuno di Voi 
non peni! di violare ciò che avrò detto , nè 
di opporli a’ miei comandamenti , ma ognuno 
vi fi fottometta , a fine che io efeguifca i mici 

’’ eterni decreti . Quegli fra voi che fceuderà 
per Accorrere i Trojani , ovvero i Greci , in
correrà nella mia indegnazione, e non ritor
nerà nell’ Olimpo , fe non dopo di effere fta- 

tra'ttato’ di una maniera poco conveniente 
àd un Dio ; o piuttoflo io lo precipiterò nei 
profondi abifiì del Tartaro tenebtolb (i) in 
quelle orribili caverne di ferro e di bronzo , 
che fono fotto la terra , e tanto al difotto dell’ 

7 imperio de’ morti , quanto il Cielo è fopra la
•3

de' cieli una catena d’ oro ;
tirarla ab allo tutti quanti voi fiete e Dei

fi) Porta adverfa ingcns, folidoque adamante co» 
lumnx :

Bis patct in prceceps tantum, tenditque fub um
bra s ,

•Quantus ad xthercum cocli fufpcftus Olympum
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e fè*2* Provvidenza che foprantènde a tutto 9 
gola, il tutto ,

Gen Joj 
*/•

L’ idea che avevano i Pagani di una Prov
videnza , che regola il tutto, che foprantende 
a tutto , anche ai più piccoli avvenimenti, e 
per quella ragione deve fcendere all’ infinita par
ticolarità delle cole, non poteva effere che 1’ef
fetto di una tradizione non meno antica che il 
mondo , e che aveva prefa la fua forgente nella 
rivelazione .

li buon Pallore Eumeni àttribuifee 1’ av
venturato faccetto de’fuoi affari alla protezion 
di Dio che ha benedetta la fua fatica in tutto 
quello gli è flato confidate . Credei! udire Liba
no che parla della fletta maniera a.Giacob: Ho 
conosciuto colla fperienza che Iddio *ni ha col
mato di benedizioni a cagione di voi.

Odiff. \'i. 
óS-

di Omero - 41 f
5, Confettano che la forza di Giove è invincibi- 
„ le, e che nulla può fargli refiflenza . ,,

Dopo di ciò non fi dee rollar forprefo che 
il Poeta rapprefenti Giove come Autore del de- 
/lino , che altro non è fe non la legge derivata M.Kelvin 
da eflo, ed alla quale tutto è foggerto e in eie- Apoi- di 
lo e in terra . Il deflino, fecondo il fuo pare- Omero, 
re , è il decreto di Giove. A/o£ . Quello 
decreto è quello che flabilifce gli avvenimenti • 
Quella è propriamente la necettità 5 la legge ir
revocabile 5 alla quale lo fletto Giove è foggec- 
to . . . Ed una prova che quella dottrina fia la 
dottrina d’Omero, fi è ch’egli non ha mai par
lalo della Fortuna , e per confeguenza non 
conofcevafi nel fuo tempo quella divinità cieca 
che i fecoli feguenti hanno adorata <
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5x5 • 5 3 3• quell* attenzione della Provvidenza (opra gli 

mini coll’ ingegnofa finzione di due Btcci 3

, della Lettura
Vlirte confetta che Iddio era quello che gli 

aveva mandata una caccia abbondante . Secon
do i principi della fletta Teologia Giacob rifpo- 
fe a tuo Padre » il quale flupivafi eh’ egli fotte 
ritornato sì pretto dalla caccia ; Iddio ba voluto 

a7* che quanto io desideravo fi prefentafie a me in 
un ifi ante .

Queflà è una cjonfeguenza del principio che 
feguivafi nel tempo d’ Omero , che il dettino , 
cioè la provvidenza Rende le fue attenzioni per
fino lotto gli Animali . Parlando dL una Colom
ba , dice che , il deflino non voleva che fofie 
prela . Tutto il Mondo fa ciò che dice Getta 
Grillo Copra lo Retto (oggetto : Non cade pafiera 
alcuna fenx.a P ordine di voflro Padre •

Dopo di ciò non farà da ftupirfi che Òme
ro faccia dipendere dalla Provvidenza quanto 
fuccede agli uomini , e perfino nel momento 
precifo , nel quale ogni cotta fuccede , come il 
Soggiorno d’ Ùlifle nell’ Ittola di Ogigia , dalla 
quale non doveva utteire fe non nel tempo che 
gli Dei avevano dimottrato pel fuo ritorno in 
Itaca .

Non vi è cotta , nella quale il cafo Cembri 
dominar di vantaggio che nella forte . Pure fe 
ne attribuiva l’effètto a Giove, perchè ad etto 
volgevanfi le preghiere , affinché riuttcifTe : come 
fi vede quando fi tratta di cavare a forte chi 
averte a combattere contro Ettore . Quefia fletta 
verità è dimoftrata molto efpreffamente nella 

6. Scrittura : I bullettini della forte fi gettano nel 
lembo della vette, ma il Signore ne dittpone-

Omero ; dettcrive d’una maniera ammirabile
uo-

la
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dus & fiaterà judicia. Domini 9 e 
un efempio terribile in Baldattarre , 
flato pelato nella bilancia, non 
pelo : Appenfus cs in fiaterà 5 
nus habens .

Nel retto per quanto beili e

di OMbro . 4 r i
quale dimottra eh’ ella fola regola e ■ difpenfa i 
beni ed i mali. I Dei , dice Achille, hanno 

voluto chele afflizioni 
netterò la tetti tura della

3, mortali, ed eglin 
,, fotta di pene .

e le lacrime compo- 
vita de* miferabili 

o foli vivono efenti da ogni 
Perchè ai due lati del formi- 

dabil trono di Giove fono due Botti inefaufte 
ripiene de’ prefenti , che fi fanno agli uomi- 

59 ni da quefto Dio . L’ una è piena di mali e 
• 3) l’altra di beni . Quegli per cui il Signore del

3, tuono cava egualmente da quelle Botti-, me- 
39 na una vita mi(la ;; nella quale la feliciti e la 
39 difavventura reciprocamente fi feguono , e quel 
,9 per cui non cava fe rion dèlia Botte funetta ? 
,, è opp retto da ogni forra di mali . L’ orribile 
3, maledizione lo perfeguità in tutto il corto di 
,, fua vita : egli è 1’ oggetto dell’odio degli Dei 
3, e del difprezzo degli uomini .

Il Poeta con una feconda finzione non me
no nobile che la prima , dimottra che quella di 
fpenfaztone di beni e di mali è fatta con tom
aia equità 5 mettendo in mano a Giove delle bi- ^9- 
lance d’oro , nelle quali pefa il dettino de’ mor
tali ; il che lignifica che la Provvidenza è quella 
che toprantende a tutti gli avvenimenti , regola 
i gaflighi e le ricompenfe , ne determina il tem
po e la mifura , ed i fuoi decreti fono fempre 
fondati falla giuflizia . Quello è quanto dice la 
Scrittura con una efpreffione molto viva ; Pon- Prov.itf 

di ciò fi vede ix.
eh’ettendo 

fu ritrovato di
& inventus cs mi- < 

0 7

fedi fieno cut-
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2* Dcf Dio vengono tutti i beni, tutti i talenti
e tutti'i fuccejfi .
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414 della Lettura
ti quelli fentimenti di Omero Topra la provvi
denza , non fi dee credere che quello Poeta fi 
foflenga egualmente per tutto , e penfi Tempre 
bene iopra quefco foggetto . Il Tuo Giove non 
è capace di una attenzione continua , o fia di
ffrazione , fia ftanchezza , o biTogno di ripoTarfi 
non può vedere tutto quello che Tegue. Nettu
no che cercava P occafione di ajutare i Greci, 
fi approfitta di un momento Tavorevole , nel qua
le Giove aveva diftolti gli occhi Tuoi da’irò- 

II.14. *5°jani . Giunone aveva ritrovato il mezzo di ad
dormentarlo , a fine di potere nel tempo del Tuo 
Tonno eccitare una tempella contro Ercole, e 
gran tempo prima ella aveva Taputo ingannarlo 
accelerando la naficita di Eurifteo , che con que
llo divenne Signore di Ercole contro 1’ intenzio
ne di Giove. Appretto gli Autori Pagani la lu
ce è Tempre mefcolata colle tenebre .

Quella verità, tanto fondatamentale della Re
ligione , rifplende da tutte le parti appretto Ome
ro, e farebbe una negligenza molto biafimevole 
il non offervarla con attenzione . Altro non farò 
che accennarne i luoghi .

Secondo etto , tutto generalmente viene da
gli Dei . L’ Uomo non può etter felice , s’ egli- 

el xv *6 no non benedicono la fua naficita e il fuo ma
ritaggio , due epoche della vita molto confiderà- 
bili . Eglino danno una moglie prudente ed abi
le , capace di reggere faviamente la cafa . Da 
etti fi dee attendere il più dolce frutto del ma
ritaggio , cioè Tavj e regolati Figliuoli .
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L’elezione che gli uomini fanno di varie OdilTxiv. 

profeflìoni , che abbracciano fecondo l’inclinazio 227. 
ne naturale che ve li porta , viene da Dio • 
Con quella intenzione lor dillribuifce diverfi ta
lenti , agli uni il dopo della parola, agli altri 
quello della mufìca che comprende la poefia , a 
quello il coraggio, a quello la faviezza .

Ben fi vede, dice in altro luogo Ulifle , Odiffvn. 
che gli Dei non concedono ad uno flefl’o uomo 167* 177- 
tutti i vantaggi . Ve ne fono di poco favoriti 
quanto alla bellezza ed alla datura , ma in ri- 
compenfa i Dei loro danno il loro talento della 
parola, che .gl’innalza infinitamente fopra il ri
manente degli uomini , e gli fa confiderare co
me fpecie di Divinità . Altri per lo contrario 
lembrano contendere cogl’ immortali a cagione 
della bellezza , ma quella bellezza in eflì è mu
ta e Rupi da , e fi potrebbe dire che fono Corpi 
fenz’ Anima ,

Iddio anima le parole de? favi , e lor con
cede la forza di perfuadere . Achille era reilato 
in fi edibile alle rimoilranze dei tre Deputati . Ne
llo re non perde, ogni fperanza , ed eforta Pa
troclo a fare ancora nuovi sforzi . ,, Procurate 
,, co’ vofiri configli di vincere il rifentimento 

troppo oilinato del grande Achille . Forfè qual- 
,, che Dio favorevole vi darà forza di muover- 
,, lo e di perfuaderlo .

Iddio dà la riputazione, la fama, la gloria 11. 1.279. 
ex 3 Ajo; tutù òttììS'ì? , Giove da e <■
toglie il coraggio agli Uomini come gli piace , 
figli è il padrone , e tutto dipende da effo . 1 Dell 
tengono nelle loro mani la vittoria , e la danno • 
come lor piace . Quelle maflime fono fparfe da- 
pertutto ne’ Poemi di Omero , e tutti i fuoi Eroi
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416 Della Lettura
ne fembrano ben perfuafi . Ettore , che fino a 
quel punto fi era fatto vedere intrepido , pren
de la fuga , perchè Giove gli ha tolta la forza , 
e il coraggio , e ne adduce egli flejfo quella ia- 

, „ Non mi Spaventano, die’egli , nè il 
combattimento , nè il numero de’ nemici ; 
Giove fleflb , Giove i di cui configli fono 
Tempre di maggior forza di quelli degli Uomi
ni , riempie di timore i più intrepidi ; e to
glie la vittoria come gli piace . La fletta mal- 
fima fi trova ancora parola per parola nel li
bro precedente .

Lo fletto è della faviezza . Ella non può 
venire che da Dio . Egli folo può aprire gli oc
chi agli Uomini , e diftruggere le loro tenebre . 
Quello è quanto il Re Profeta sì fovente gli 
chiede ; Illumina oculos meos .... Re ve la oc il
io/ meos . E quella è la verità che il Poeta ha 
voluto infinuarci, quando dice che Minerva fe
ce cadere dagli occhi di Diomede la nuvola che 
gli copriva. La flefla Dea in altro luogo produ* 

Il xviii ce un e^ett0 tutto contrario. Erano flati 
3io. j 13. ProP°fli due pareri nell’Adunanza de’ Trojani . 

J Quello di Ettore eh’ era peflimo , e perniciofif- 
fimo avea riportato ogni applaufo, ed era flato 
feguito fenza che alcuno facefle la minore at
tenzione a quello di Polidamante eh’ era in fom- 
mo falutare . La ragione che ne aflegna il Poe
ta , fi è che Minerva loro aveva tolto il giudi
zio 5 e tutta la faviezza . Quello è quanto do
mandava Davide a Dio con quelle belle parole

2. Rej.i 5 .Infatua , qu<efo 9 Domine , confi lium Acbitopbel • 
31. Penelope parla in quello fenfo ad Euricleo .

5, Sin qui , gli dice , eravate un modello di 
55 giudicio , c di prudenza . Bifogna che gli Dei 
5, vi abbiano a un tratto Sconvolto l’intelletto.

Dipen-
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voi , ma
il fuccefl’o de’ combattimenti . Chi fa, ie quan
tunque io abbia minor valor di voi , io non 
abbia a privarvi di vita con queRo ferro ? egli 

„ Ulifl'e veden-

Tutto viene dagli Dei • Non fi dee dunque 
trar vanità da’talenti che ci hanno dati . Tanto 
Agamennone rapprefenta ad Achille , eh’ era refo 
altiero ed intollerabile dal fuo coraggio . Voi non *77- 
refpirate , gli dice , che contefe , che guerre , che l7s» 
combattimenti . Se voi fiete sì valorofo 9 da qual 
parte vi viene il voflro valore ? Non è Iddio , 
cha ve l* ha dato ? Con che gli fa intendere a 
baflanza , non effervi cofa più degna di rifo, 
nè più ingiufla , che Tinfuperbirfi di un bene, 
che non viene da noi . S. Paolo più chiaramen
te lo dice : Che cofa avete che non abbiate ri 
covato? E fe V avete ricevuto 9 perchè ve 
gloriate 9 come fe non P avelie ricevuto?

Tutto viene dagli Dei : bifogna dunque at
tendere tutto da elfi , e mettere in effi la con
fidenza . Diomede nuli’attende dal Cuo coraggio 11 xr.317 
e confefia che tutti gli sforzi dei Greci faranno 
inutili , perchè Giove favorifee i Trojani 5 ed ha 
rifoluto di dar loro la vittoria, ma egli fpera 
di vincere Ettore , fe qualche Dio li aflìfie . 
Ettore ofa tutto fperare dal foccorfo degli Dei.
„ Sò , dice parlando ad Achille, che voi fiete ll.xx.434 

. ,, valorofo, e che io lo fono molto meno di 437*
,, voi , ma dalla fola volontà degli Dei dipende
55 

55 

55 
% fa trafiggere quanto il voltro . 

D d

di Omero. 417
,, Dipende da eflì il rendere folle la perfona più 

fenfata., e della più infenfata il farne una fa- 
,, viffima perfona .

4. Confeguenzc della verità precedente •
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„ Se vi de
gran Minerva 5 quand’ 
, li affalirò io 1 olo > 

fono ficuro di vincerli. Qui fi conofce il

<Odif xvi. fimo : 
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do fuo Figliuolo {paventato a cagione del dife- 
gno, che egli aveva fatto di andare ad affalire 
foto con ,effo lui i Principi ch’.errno in grandif- 

numero : ,, Credete voi , gli diffe » che la
,, Dea Minerva e fuo Padre ..Giove , fieno un 

affai buon ioccojrfo ? Penfate forfè che ne dob-
,, biamo cercare ,uh altro ? Ed altrove egli par
la ancora con maggior .ficurezza .
,, gnare di affiflermi , o 

'3 2 39h 5> anche foffero trecento
,, e i _

■*1 -1 ^6 David : 5/ con/iftant adverfurn me
caftra non tim-ebit corrncum . Si exurgat adveY* . 
funi me praelium , in hoc ego fperabo •

Tutto viene dagli Dei: Bifogna dunque vol
gerli ad eflì colle' preghiere, per ottenerne i 
beni dei quali fi ha bifogno . Non hanno i Poe
mi d’ Omero quafi carta alcuna .che non incul
chi quella verità : Sé un dardo lanciato a pro
posto va e fèrifee ; fe un viaggio riefee , fe un 
difeorfp fa impreffione ne li animi , fe alcuno 
atterra il fuo nemico , in fomma fe in qualun
que cofa fi riefee , tutto il fuc ceffo felice è at
tribuito alla preghiera , e per lo contrario fi ve
de che molti non riportano la vittoria , perchè 
hanno lafciato di pregare gli Dei ,

Siami permeilo di trafjcriyere in quello’iuo- 
go , quanto dice Omero del potere e dell’effi
cacia delle preghiere nell’ animo degli Dei , e di 
riferire l’ ammirabil carattere ch’ egli n’ efpone . 
Lo fa egli nel nono Libro dell’Iliade, nel qua
le Fenice procura di placare lo fdegno jnfleffi- 
bile d’ Achille .

„ Mio caro Achille domate l’ira imperiofa 
5? eh’ è in voi dominante. Non vi conviene ave-
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55 re un cuore fpietato . 1 Dei più potenti di 
3, voi , e di una natura piu eccellente, gli Dei 
5, fletti fi lanciano muovere a compattione . L’in- 
,5 cento, gli uniili Voti, le libazioni, il foave 
„ odore de’Sacrificj le preghiere degli uomini: 
5, tutto ciò fraftorna la loro collera quando fo- 
3, no flati offe fi y quando fono flati violati i lo- 
,3 ro comandamenci. Le preghiere" fono tante 
3, Dee. Tuttoché compàrifcano defo-mi , zop- 
33 pe 5 lofche , rugo Ce , fono Figliuole del gran 
5, Giove . Camminano fulle veftigie dell’ frìgia*. 
3, riofa Ate , e prendono cura di dar'rimedio ai 
3, mali che ella cagiona . La Dea malefica è for- 
,5 te e robufla . Ella ha il piede fermo,* tutte 
5, di molto le precede , corre velocemente per 
„ tutta la terra, imprime le fue vcfligi^ (opra’ 
,, il capo de’ fuperbi mortali, prende piacere nell’ 
,, aJfliggeré’gli uomini. Le preghiere vengono’ 
„ dietro ad efla , e riparano a’ fuoi oltraggi .
5, Chiunque ha ricevute con rifpetto’ le' fante 
,, Figliuole di Giove , daf momento che le ha 
„ vedute avvicinarfi , n’ è fempre da effe libe- 
5, ralmente ricompenfato ,-* da che egli le ha in- 
5, vocate 5 P hanno efaudito « Ma quando fono 
53 date rifpinte con un duro rifiuto , allora que- 
53 fle Dee Ce né vanno a ritrovare il Figliuolo 
a, d> Saturno , allora pregano Giove loro’ Padre 
3, di cafligare colui che le ha difprezzate , e di 
3, dargli per compagna Ate oltraggiofa . O mio 
5, caro Achillenon negate alle Figliuole di 
3, Giove un onore che loro appartiene.

Non fi averi difcaro il ritrovar qui le ri-» 
fleflìoni di Madama Dàcièr fopra quello luogo 
di Omero , uno dei più belli che fi ritrovano’ 
appretto gli Autori antichi z

P d !J
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In tutto ciò che abbiamo di Poelia più bel

la, dice M. Dacier, 
nobile , più poetica , 
nata < 
le preghiere

non credo elfervi cofa più 
c più felicemente i mmagi- 

di quella finzione che cambia in perfone 
j, e l’ingiuria , qol dar loro tutte 

le qualità, tutti i fentimenti , e tutte le azioni 
di coloro che fanno l’ingiuria, ed hanno ricor- 
fo alle preghiere .

Le preghiere fono figliuole di Giove . Per
chè iddio infpira le Orazioni ed infegna agli 
uomini di pregare •

Sono %oppe , rugofe et. Coloro che fanno 
orazione hanno un ginocchio a terra , il volto 
rugofo , e bagnato di pianti , non ofano alzare 
gli occhi , fono umili , fono tremanti.

L’ingiuria altiera ec. Quella Dea è deno
minata Ate in Greco , e fe ne vede una bella, 
defcrizione nel xiXè Libro dell’ Iliade che potrà 
elfere efaminato . L’ingiuria col piede leggiero 
cammina la prima ; perchè i violenti ed i col
lerici fono pronti a commettere il male . L’ u- 
mile preghiera la fegue , e non vi è fe non la 
preghiera , che polfa riparare a’ mali che l’in
giuria ha fatti .

Elleno l9 a fico Itane nelle fine necejfità ec. Ec
co una gran verità con molta chiarezza efpref- 
fa . Per elfere efaudito dagli Dei , ed ottenerne 
il perdono , bifogna afcoltare le preghiere degli 
uomini che ci hanno offefi , e lor perdonare i 
fuoi errori .

Elleno pregano il loro Padre di ordinare all9 
ingiuria ec. Quello ritorno mi fembra pur bel
lo . Naturalmente le Preghiere feguono 1’ ingiu
ria , per dar rimedio a’ mali eh’ ella ha fatti . 
Ma quando fono Hate difprezzate e rigettate le
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Preghiere , 1’ ingiuria anch’ ella le fegue per 
vendicarle, e le fegue per ordine anche di Gio
ve , che fe ne ferve per far efeguire gli ordini 
di fua giuftizia •

Debbo parimente terminando queft’ artico
lo , avvertire che principalmente fopra la mate
ria che yi è trattata , fi può vedere a quali te
nebre 1’ Uomo è abbandonato dopo la colpa . I 
Pagani attribuivano a Dio folo generalmente 
tutti i beni , eccettuato quello che più ne di
pende , ed è il più {limabile di tutti , e folo 
per parlare con proprietà merita quefto nome , 
voglio dire la Virtù . Quindi fi volgevano a’ lo
ro Dei per ottenerne tutti gli altri vantaggi, 
come l’oflerva Cicerone ; ma non avevano ri- Lib. 3 de 
corta che a feftefiì , per proccurarfi la virtù e Nat. Deo. 
la favi ez za . Judicium hoc omnium mortai inm ejl, 8tf. 88. 
fortunam a Deo petendam , (t fe ipso fumendam 
effe Sapientiam . Erano molto fedeli nel render 
loro grazie degli altri beni ; ma perfuafi di non 
effer debitori della loro virtù che a taftefiì e alla 
loro propria volontà , lor non cadeva nemmeno 
in penfiero di ringraziarne gli Dei • Num quis 9 
quod bonus vir effet , gratias Diis e gii unquam? 
Si può efaminarp il luogo di cicerone che ho 
citato , nel quale quefto principio è molto dif- 
fufo o Orazio lo ha riftretto in un tal verta , 
nel quale parla di Giove .
Dot vii am , det opes ; animum

parabo , 
Con che dimoftra chiaramente > che i beni , i 
quali non dipendono dalla noftra libertà , fono 
in potere degli Dei ; ma che 1’ Uomo non ha 
bifogno fe non di fefteflb per diventar favio e 
tranquillo . ( Un Crilìiano però comprenderebbe 

d a ìij
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Quello che dice Omero degli abifiì profon
di del Tartaro tenebrofo , delle caverne orrende 
di fèrro e di bronzo che fono fotto la terra , 
nelle quali gli fpergiuri fono eternamente gafli- 
gati, e Giove minaccia di precipitare chiunque 
fra gli Dei fteflì oferà difubbidire a’ fuoi ordini , 
ci fa a Cuffie ì$nza ^on.ofcye quello gcnfaffexo i

Bifognerebbe flranamente accecarli per non 
riconofcere dappertutto appreflo Omero , che 1’ 
opinione dell’ Immortalità dell’ Anima era nel 
fuo tempo una opinione dominante , antica 5 uni- 
verfale . Senza parlare di molte altre prove ba
lla leggere ciò 3 che dice quello Poe^a dello fcen- 
dere di Uliffe nell* Inferno .

Quell’ altra verità , eh’ è una confeguenza 
della prima 5 che le virtù fono ricomperiate 9 
ed i vizj puniti nell’ altra vita 3 non ci è efprefla 
con chiarezza minore . Omero ci rapprefenta Mi- 
nos nell’ Inferno 5 che collo feettro alla mano 
amminiflra la giuHizia a’Defunti adunati in folla 
intorno al fuo tribunale , e pronunzia giudicj ir
revocabili che decidono per fempre di loro forte *

16 e Lui- 
*79.

422 Della Lettura
con fe fletto Iddio ).E nello fletto fenfo Omero 
fa cosi parlare Peleo ad Achille : Mio Figliuolo , 
gli dice ^Minerva e Giunone vi concederanno la 
vittoria 5 s* elleno la giudicano a propofito : ma 
appartiene a voi il moderare la yoflra fie^e^a y 
e il reprimere il voftro sdegno .

T&W ép-Q'J y Auliva «ire H’pw
? fd'fXojer/ • vii 5 p-s’yctXwropct. &up.oi 

T'pXfiv & cpyAttroi t

5. Immortalità dell*Anima * Pene , e 
dopo la morte :
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, che fi patifcono nell* altraPagani delle pene 

vita.
Quanto dice Io fleflb Poeta della Dea Ate 

Figliuola di Giove ? Demonio di diicordia 9 e d 
maledizione > l’impiego della quale è il tendere 
delle infidie , e il far del male a tutti gli Uo
mini 9 che il Signore degli Dei a cagione del 
giuRo (uo sdegno aveva precipitata dal Cielo con 
giuramento di non farvela rientrare giammai : 
tutto ciò y dico , dà luogo a credere , che la 
Storia degli Angioli Apertati , nemici degli Uo
mini ; applicati al lor nocumento , opporti alla 
loro felicità , e relegati per fempre nell’ Infér
mo , rìon era ignota agli Antichi .



DISCORSO preliminare.

I E

:
I

5
6

1VÌ e

IO

ir 
ivi. 
de*
12 

wZ-
13
15

i

2 
delle 

Scienze per .iftruire V Intelletto . ivi*
Differenza che lo Studio mette fra gli Uomini.ivi. 
Lo ftudio dà all3 Intelletto dell* elevamento , e 

della eflenfionp • 
Della perfezione 
Della capacità per gli affari « 
Altri vantaggi dello ftudio .
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PARTE SECONDA.

D ?3

203

Latino^'

;

74 
77

Saggio. Della maniera , colla quale fi pofiono espli
care gli Autori Trancefi. 87

.Art. 111. Delia Traduzione . 98
<ne .• 165
SECONDO.

j Ifegno è divìfione dell’ Opera . 49
li. Rifleflìoni generali foprd quanto fi dinotfina 

il buon Gùfió • . 5F
HI. Offeftvavoni particolari [opra l Opera, 65

della maniera
D’infegnare e di ftudiare 

LE BELLE LETTERE, 
er rapporto all’intelletto , ed al Cuore.

LIBRO PRIMO.
Elfi InteÙìgen'Z.d delle Lingue : 

CAPITOLO PRIMO. 
Dello Audio dell* Lingua Francefe . 
Are. I. Delld Cognizione delle Regole . 
Art. II. Delld Lettura dey Libri Francefi .

gli Autori Francefi »

Art. IV. D.elld Compofizio
C A P1TOLO

Dello Audio della Lingua Grecai: 16/
Art. I. Utile e nece/fità dello fiudio della Lingua

Greca . ivi .
Art. IL Del Metodo che fi dee feguire per in» 

fognare ia Lingua Greca . 185
CAFlTOLO* terzo.

Dello Audio dellst Lingua Latina . 203
Qual Mètodo fi debba feguire per infestare il.

Latino^ . ivi.



p J

'De' primi Elementi delta Lingua Latina ,

t

t

i

3°3 
ivi.

CAPITOLO SECONDO.
Della Poefia in particolare •
Are. I. Del Ver foggiare •

, . . 42?
De'primi Elementi della Lingua Latina , 305
Di quanto fi dee. offorvare nelle Cl affi fefta e 

quinta , 211
Di quanto fi dee offorvare nelle Clajfi più avan^ 

%ate y cioè nella quarta , terza , e feconda 9 227 
Della feelta de’Libri * de' quali fifa l' efplicnzib- 

>te , • ivi.
Di quanto fi dee principalmente offorvare efpli- 

cando gli ^Autori nelle Claffi più avanzate , 235
1. Della Sintaffi , ivi»
2. Della proprietà delle parole . 238
3. Dell'eleganza c della dilicpttT&a del Latino.24%
4. Dell' ufo delle Particelle • 249
5. De' Luoghi difficili ed ofeurì, 252
6- Della maniera antica di pronunciare e di 

forivere il Latino • 257
Del co fiume di far parlare Latino nelle Scuole.'265

LIBRO SECONDO. 
Della Poefia.

C API TOLO primo.

Ella Poefia in generale •
D Ella Poefia in generale • 269

Art. I. Della natura e dell' origine della Poefia.270 
Art. II. Per quali gradi la Poefia ba degenerato 

dalla (uà antica purità, 274
Art. ili. La Lettura de' Ppeti profani può effere 

fila pcrmeffa nelle Scuole Criftianeè 284 
Art. IV. E' egli permcjfo a' Poeti Crifliani il for- 

virfi nelle loro Poefie del nome delle Divinità 
Pagane ? 291
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le Narrazioni .

345

r

DELLA LETTURA 
Di Omero 

CAPITOLO PR I MO.
• f 

Erfezione de’ Ppemj di Omero .

382 
ivi. 

vita
393 
40 S

* ».
•

rR
?
! |

dalle Opere di 

delle Confiietudinì. 
c de' doveri della

far de' Verfi, 
fi debbono iflruire i Giovani in queft' Ar- 

307 
310 
ivi.
318 
3*9 
321

323 
326 
3^8 
335

'11798

ÌP Erfezione de’ Ppemj di Omero . 346

Artic. I. Regole che poffono fervire di principe 
d* Giovani per giudicare fanamente {di Ome
ro • a 347

Artic. II. Luoghi di Omero riguar devoli per lo 
fi ile e per V Eloquenza . 357-

CAPITOLO SECONDO.
Iftruzioni che fi poffono trarre 

Omero .
Artic. I. Degli Ufi, e
Artic. II. De' Ceftumi

Civile.
Artic. Ili, Degli Dei c".della Religione. 

IL FINE.

42 S '
1. Quanto il gufo delle Nazioni fa differente per 

rapporto al beffeggiare . 303
3. Se fa cofa utile il Japer far de9 Verf, e co* 

me 
te ,

Artic. II. Della Lettura de' Poeti .
I. Del numero de' Verf .
II. Dello file Poetico .

1. £’ efprejfioni Poetiche ,
2. Le Forme di dire Poetiche •
3. Le Ripetizioni .
4. Gli Epiteti .
5. Le Defcrintoni e
6. Delle Aringhe .
Artic. III. Delle differenti forti di Poemi . 341
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