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PRE F AZ ION E.

FRA Ie tante Scelte di PrOle Italiane, che in varj
luoghi sino a' di nostri sono state pubblicate, poche SOIlO

quelle, che abbiano in eff'euo corrisposto al fine per cui

furono compilate. E questa stesse, si per la natura degli

estratti, che per I' ordine in esse seguito, di picciolissimo

giovamento sono state agli studiosi.

In un libro destinato principalmente a facilitare la

conoscenza della Lingua, questi tre oggetti mi sem

brava doversi aver di mira: primo, che la materia per

la sua disposizione ben si adattasse all' inteUigenza ed

alla capacitA de' principianti, conducendoli insensibil

mente da uno stile semplice e naturale ad uno stile

grave ed elevato; secondo, che gli estratti alla purim

della lingua ed all' eleganza dello stile, accoppiando

una castigata ed utile istruzione, riuscissero non meno

piacevoli che interessanti; terzo, finalmente, che la na-
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tura dei soggetti contribuisse ad affezionare gli studiosi,

mentre che imparano la lingua, alla letteratura di

essa, ed a prcpararli ad una estesa lettura de' suoi

classici.

Un tallavoro mi pareva ancora piu utile di quello

di riunire meramente, come altri an creduto, in uno 0

due tomettini quanto si trova di bello nella lingua Ita

liana; intrapresa nOD meno vana che sciacca, e coo se

si. volesse condurre ad eff'etto bisognerebbe ristampare

gli scritti di innumerevoli autori. D' altronde ognun si

persuade che una tal' opera potrebbe essere di qualche

utile solamente a colora che avessero acquistato prima

una sufficiente conoscenza della lingua, e che si ritro

vassero poi in istato non solo di gustare Ie sue bellezze,

ma ancora di giudicare del merito dei suoi scrittori.

Or, castoro, egli echiaro, preferiranno sempre di leg

gere Ie opere de' nostri classici per intare piuttostot

che per isquarci.

Dietro queste considerazioni mi accinsi a oompilare"

questa nuova Scelta, nella quale non si trovano che po
chi fiori, egli evera, della bella letteratura Italiana; cia
non di meno tanto in essa si contiene, che, se per una

parte ben eorrispondesse a' principj 0 creduto di seguire,
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non sara. per l' altra men che bastevole per patere

giudicare del carattere di que1la, non che deDo stile

de' suoi scrittori.

In essa non mi sono solamente limitato agli scrittori

.delle epoche felici del Dante, del Petrarca, e del Boc

caccio; 0 del Machiavelli, del Guicciardini, e del Cua :

ma ai Davila, ai Sarpi, lli Bentivoglio; ed ai Muratori, ai

Bertola, ai SpaDanzani, 0 ancora accoppiati i Denioa,

i De Rossi, gli Amoretti, i Botta, ed alcuni altri che

anche a' nostri tempi si sono distinti e per la purit8

della dizione, e per la sublimitl\ dello stile.

Non equi mia intenzione di entrare a parlare dell' ee
cellenza di tanto rinomati autori, De di quello che io

oraccolto nelle 1000 opere; mi gioTa pero indicare che

da essi non solo 0 tratti que' pezzi che 0 giudicato po

tessero riuscire piacevoli, interessanti, ed istruttivi, ma

qualche volta ancora necessarj aDa buona intelligenza di

alcuni dei nostri poeti.

Di ciascuno scrittore 0 seguito Ie migliori edizioni di

Pisa, di Firenze, di Milano, non senza avere con grande

studio prima queste collazionate, ed esaminate ancora

tant' altre di non minor conto.
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0' preferito la distribuzione per ordine di materia,

cercando, per quanto fosse permesso, di presentare fa

lingua in diversi stili e in diversi generi di letteratura ;

ma non essendo possibile di racchiudere in un pic

colo volume saggi di taoti ottimi serittori, e molto

mena di tutte Ie loro opere, 0 aggiunto in fin di libro

lIna Ta'Vola Cronologiea in cui registrati si trovano

i pill celebri prosatori Italiani con brevissime notizie

dell' epoca in cui fiorirono, e de' migliori scritti di loro.

In un' opera compilata specialmente per uso de' gio

vani, sarebOO inutile if menzionare, che colla pill scru~

losa atteozione si sooo esclusi tutti que' pezzi, e sop

presse quelle espressioni che avessero potuto la castita.

delle lettere macolare. Prevengo bensi che ne' casi

in cui 0 dovuto, sia per questa causa, 0, pill ancora,

per la lunghezza degli articoli, qulilche passo ° sen

tenza sopprimere od omettere, per avvertenza dei leg

gitori, 0 sempre fatto uso de' punti ellittici ( •••••) ;
e quantevolte all' ordine e alIa buona intelligenza del

testo qualche cosa 0 dovuto aggiugnere ° modificare,

questo l' 0 sempre chiuso in umini ( [ ] ).

A vie pill agevolare la lettura del libra 0 diviso i pel

zi per paragrafi, e distinto con fJirgolette doppie ( " ")
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i dialoghi e Ie eitazioni: e a rischiararne poi I' inteUi

genza 0 corredato il testo d' un buoo nWDelO eli note.

Per facilitare, in fine, la proounzia della lingua, 0

segnato I' auento tonieo sulle parole.

Se per tutti que:ni vantam DOD poO questo lavoro,

ebe essere di grandissimo utile a~ studioai,oon rio

Jciri di mioore importanza per que' forestieri ebe pro
fessano Ie nostre lettere. Essi n troveranno una G:Jot.e
purissima di classicbe illustrazioni delle lora regole, e

Corse una piu gran varlet&. di squarci di autori elulici,

ed un piU esteso prospetto della doriziosa letteratura

Italiana, coo fosse stato mai in aleuo horo di simil sorts,

&in' oggi, a' lora occbi preseotato.

Questa equello ebe credo essenziale di avvertire in

torno alia pubblicaziooe di questa Salta di Prou;
mente e stato trascurato di tutto quello che avrebbe

potuto maggiormente cootribuire alia sua perfezione:
che se poi per avveotura meritasse uoa beoi~a ae

coglienza, mi propongo eli farla seguire da una Scilta

di Pouie.



DEI.V ACCENTO TONICO,

E DEL lICETODO SEGl1ITO lrELL' ACCJ:lfTl1.AJlJ: QVESTA SCELTA.

IN Ogni parola eomposta di pill. sillllbe ven' a sempre una sulla
quale la voce, nel pronunziare la parola, si fa sentire d' una maniera
pill. forte e pill. prolungata ehe sulle altre sillabe. Questa elevazione
e prolungamento della voce su di una ,siIlltba, ehe eonsiete in un colpo
di gola ebe innaIza il tonG di un grado per iseendere poi sullo stesso
tonG col quale si ~ eominciato, ~ quel ehe si ehiama ~c~ento tonico.

Tutte Ie parole per riguardo all' accento possono dividersi in tre
classi: in parole tronche, in parole piane, e in parole sdrucciole.

Le parole tronche 8.nnO l' accento tonica sull' ultima sillaba; Ie
parole piane sulla penultima; e Ie sdrucciole sull' antipenultima 0

sulla sillaba precedente.
Nelle parole tronche I' accento tonico ~ /isso dall' aecento gralle(') ,

ebe per regola vi si nota; come in, gia, arnO, bonta. Nelle parole
piane e sdrucciole 0 segnato la vocale della sillaba, 8U cui bisogna
elevare la voce, coIl' accento acuto (') ; scrivendo per esempio,libro,
eUlo, eal6re; anima, mlwmoro, thminano.

Non essendo pew il mio solo oggetto quello di facilitare la pro
nunzia della lingua, ma quello di preparare ancora gli studiosi ad una
corretta lettura di quei libri in cui I' accento tonica nelle parole piane
e sdrucciole non ~ mai notato, 0 voluto seguire intomo a 'IIlesto il Be

guente metodo. 0' cominciato nelle Favole, la prima parte di questa
Scelta, per'seguare I' accento su tutte Ie parole piane e sdrucciole;
come, mia, s6cio,lIbero. Nel Dialoghi 0 omeno ilsegIio dell' aceentO
nelle parole piane di due sillabe; eccetto quando una di queste
sillabe consist888e di pill. vOcali; come, crUcio, bestia, .Lucia; nel
qual cuo il Begno I' 0 ritenuto. Nelle Descrizioni 0 omesso I' ac·
eento sulle parole plane di tre silla1le, a meno che una di esse con
mte88e di due 0 pill. voeali, 0 ehe per I' accorciamento delle parole
I' aceento tonieo cadeue sullo ultima silIaba; come, iruWgio, fa-
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,(,Idio, intrOlcio; UlMft, temb, fram. Nei Ritratti I' 0 om_
sulle parole piane di quattro sillabe; e cosl di seguito. In modo ehe
nella quinta, sesta, e settima. divisione del Iibro pocbiuime 11000 Ie
parole 811 di cui I' aceento si ritrova notato. Coo 10 Seolare obbligato
a far uso della IlIIa memoria, mi sembra vederlo per gradi accoetu
JDlUlli a determinare I' accento tonico delle parole da se medtlllimo.

La stesso non ~ stato possibile eli praticare per riguardo alle parole
Bdrucciole, sl pereh~ I' accento tonica non eade in tutte II1IIIa
lIte8sa sillaba, come aneora per distinguere queste daDe piane.

Lm seguenti parole in cui I' aceento ~ 0 msl coIloc:ato od 0_,

iii segneranno nel testo :

pag. 1. irmi.-lO. tener. comincio. lanclar.-ll. Tolpe. avelD.
1'0. omw..-12. Perch~.-23.MatrOne.--40. CJl&Xo'lu.-1l8. 'rano.
nessiin.-131. piu. Sicilie.-132. torbide.-l36. magnffiche.-l89.
aicUn.-l44. prmclpe.-l48. F6r0m.-155. glo!ia.-l58. aver.-l6S.
LebrUn. avean.-164. celebre.-170. vane.-l79. nUmero.-181. mi
lia. sana.-l83. Warren. ottimo.-184. cMthaa.-186. soffio.-l90.
Clair6n. cntiche.-191. VediIo. mettersi.-207. V1iOI. tbola.-215.
filor. pIccoli. color. Galilei.-216. piccoli.-220. Undici~222.POste
rio chiamasi.-223. Scheiner.-229. incomiaciarono. ordine. aecre
scergli.-230. dicene.-236. trovano.-237. Sanese.-248. invidia.
convengono.-2-l9. &nimi.-250. vaIsero.-251. cantano.-269. soli
tUdine. nobile.-270. amidzia.-271. medesimo.-276. O'pere. es
sem. Ultimi. vobllcum.-277. bruttissiIna.mente~o.eziandio. pia
eevole.-281. Deum~293. animo.-315. erano.-ll24. muw.-ll32.
Jacopi.-348. stlmolo.-355. celebre.-3'56. signor.-359. {eeero.
870. imperio.-371. union.....,.380. quL-386. vuol.-a89. favorevole.
-392. buon.-395. vuol.-396. popoii.-399. materia.--402. credo
no.--403. Ia.cile.-404. barbaro.--417. canonico.-421. Iinee. TieI
10.-422. 8obrio.

b

l



pag. 7 lin.
142
162
163
168
180
186
189
191
192

195
203
305
311
312
821
836
358
879
393
397

ERRORI.

7 simulitUdine
7 Gesner
1 Boromee

28 da'
21 antici
5 degll

28 i giorni
.6 medesimo
23 nella
7 semp.e
" del erario
5 liberalita

16 Battisca
15 piu
5 l' assedio subito, e

17 sUrsera,
1 uomicciatolo

18 d'
11 Montellucculi
16 Sgagnuoli

5 superiorita
13 petrebbera

CORREZIONI.

similitUdine
GesRner
Borromee
da
anticbi
degli
i BUoi giomi
medesimi
nella
sempre
dell' erano
liberalita
Battista
pill
I' assedio, e subito
5umera.
uomicciattolo
di
Montecuecoli
Spagnuoli
superiorita
potrebbero
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DISCORSO SOPRA LA LINGUA TOSC1NA,

DI ANT6NIO MARh SAL~L

DiCESI per vecehia rama, essere siilla statua di Men
DOne la, pare a me nell' Egitto, la forza del sOle cosi
miracolosa, . che appena la tbcca co' rBggi, ella pula.
Appimto a me cosi questa· mane addiviene, che quBsi
mutola, ed immobile statua renduto dalla pigrizia da me
tanto per I' addietro odiata, ora non so come per 10 liIngo
ozio, e piacevole della villa, accarezzata, adesso daIla
luce percosso di quel sOle, che qui presente miriamo, e di
cUi per tanto tempo stato vedovo questo cielo, omai del
suo ritbrno s' abbella, e piu da vicino ne sente gli Blu, e
possenti suoi benefici intlussi, il tralasciato, 0 piuttbsto in
termesso uso degli Toscimi iIsi ripiglio. Scuoto illetargo,
uccido la mutolezza, e ruetto vOce. Ma che 000 io mai?
Che argomento scegliero io, che degno sia della luce di
questo luogo, ostello delle Scienze, Dido delle Muse piu
celebri, fucina ove s' aff'mano I' armi dell' eloquenza ?
Non aItro argomimt<) mi si presenta, che quello fertile
sempre, ricco, inesausto, felicissimo, delle glorie di no
stra lingua. Cosi sono io preso di lungo tempo dell' a
more di quella, cosi rapito, e si il genio di questo luogo
m' ingombra, che costreUo sono per baldlLnza del cuo
re a ragionare di lei, e di sue bellezze.

1
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Quanto la cognizione delle .fingue conferisca alla co
gnizione delle cose, udiste poco fa con varia dottrina I' in
Dominit.to Accademico Marchese Ferdinando Bartolom
mei, e con dovizioso dire, ed adorno ragionare. Che
Don e mica 10 studio delle lingue un trastullare la vaniti
dell' oreccbio in un giochetto di varj suoni" e un imbe
vere il cuore delle cose, che da quei suoni, per cosi dire,
sono sonate. •.••• Cosa divina e Ia favella, am
basciatrice, e spositrice della ragione, per Ia quwe nbi
dane bestie, e gli uomini tra gli uomini si distinguono.
Questa fu, che di selvatici e viventi a gnisa di flere,
mansueti ci fece, e domestici, e da stolida solit8.ria mici
diaIe ferocia, in civile compagnia ci ridusse, come da an
tichi savj fu detto, e di fbssa,.e di mura Ie citta cinse, e
stabili governi, e leggi pose, ed arti inveDto, si per gli u
si, e per Ie Hecessitil della vita, come aDche per i cornodi,
per Ie delizie, e per gli ornameDti. •.••• Di tUtte Ie
belle cbse, che gli uomini han ritrovate per abbellimento
di [questo mondo,] e di tutte quelle che ritroverimDo mw
sempre nella lunghezza dei secoli, che verranno, Ia fa
vella. • • • • ne fu, e ne SIIll' architettrice. I bruti ani
mali, che di ravella privati sono, sempre fanno l' istesse
cbse, ne giungono in tanto tempo a imparar nulla di piu,
come tanti automati, o.macchine se moventi, che senza
saper perche, daIla semplice maestra loro natura che ad
appagar Ioro talento gli carica, e gira, si trovaron mossi.
O'ra noi ragionevoli, che cosi bella dote abbiiun da Dio,
perche trascurarla? Perche non illlpiegare tUtte Ie for
ze, e 10 spirito nostro tUtto ad abbellire, e pulire partico
Iarmente quel linguaggio, in cui n8.ti siamo, ed allevati,
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e che per aIta grizia del cielo e il migliore, e 'I piu
fortunato, e 'I piu ncco (con pace tUa, It8Iia) de' t8nU
diaU~tti; i quaIi perciocche pnvi d' accredit8.ti scrittbri,
o te gli conviene usare per istr8.zio, e per ischemo, 0

disimparargli, per apprendeme il pili vago, il piu cele
bre, il pili acconcio aIle scrittUre, il Toscano linguap
io dico, 0 vogliam dire il Fiorentino che e I' A'ttico di
quel bt'll paese, che I' .I1ppennin parte e 'I flam' circ6nd8
e l' A'lpe.

Gloria etema si dia a que' tre lumi del Tbsco dire,
we si sublimato hanno la nostra patria reale, ch' ella per
que~li, e per que' tanb gloribsi, che di mano in mano
metro ana face da que' primi accCsa n'andaroDO, in
segua (stetti per dire, e perche nol dico?) insegna il
sUo sresso parlare all' ltaIia. Quel secolo del 1300, in
cm correttamente da chicchessia, senza Ie odierne scan
corda.nze parlavasi, fu la base, e 'I fondamento di nO
stra lingua, che Fiorenuna innanzi ane celebri cootrover
sie di nome su quest' affare, dicevasi, siccome ell' era.
II gran Bembo questa verita conoscendo alzO primo
I' insegna al bel Toscano parUlfe, e coll' esempio sUo, e
colle regole in fiorito stile dettate, feee animo a tUtti
i buoni Itali8.ni, a comporre, e dettare nella miglior lin
gua, e pili forbita. II consenso di tUtta la buona annea
letterata Italia, e della modema, e della virtuosa EurO
pa (checche in contrario a1cuni per vaghezza di dispu
tare si dicano) a noi questa gloria, e questo pregio at
tribuisce, ne senza ragione~ poiche i piu dolci, i piu
eMni, i piu sonori, i piu propj, i pili acconci voc8boli



4 DISCORSO SOPRA LA LINGUA TOSCANA.

sono i nostri. Sta unita in se I~ nostra lingua)a mae
sta della Romana colla leggiadria della Greea; e tr8.lle
lingue sUe sorelIe, figlie della Latina, splcca, non' so co
me a maravIglia, come l'A'ttiea traIla Dorica, e tr8.lla
lonica ne' dialetti Greci, de' quali il Dorico largo ha, e
vasto suooo, i1 lonico, ristretto e soave; cosi ella e colla
Spagnuola grandeggia, e corteseggia colla Francese; Ie
virtu dell' ima edell' 8.ltra temperatamente misurate in
se ritenendo, copiosa poi oltre misilra, ed abbondante, co
me chi in essa s' esercita ne pub far prova, ed 10 l' ho ve
duto ne' tlLnti, e tanti poeti Greci, ehe 'per gran vaghezza,
con ostinatissimo studio di piu anni in nostro verso 'scibl
to ho voltati che niuno degli eroiei a tradilrre mi resta.
N el quaI lavoro, utilissimo, per quel ch'io mi creda, a chi
vorra I'esereitazione dell' imo, edell' 8.ltro idioma con
giungere, ho preteso di rappresentare con religiosa fe
delta non solamlmte i sentimenti, rna con diligenza ancor
minuta, ed esatta, per quanto possibil fu rapportare Ie vO
ci stesse, e Ie maniere di parlare, che potessero nel no
stro linguaggio trovare Ie sue giustam{mte corrispon"denti,
e d' ugual peso, 0 che almeno a quelle 5' avVicinassero ;
non trascurando anche la terza dote del buon traduttore,
che bltre alIa religiositil. de' sentimenti, ed oltre alIa giu
stezza delle parole, dee anehe aver in mira di espcimere
il carattere ovvero forma, 0 colore, 0 aria di dire. A'lla
quaIe ultima parte guari non attese per avventUra il Da
vanzati nostro nel suo Tacito, che tutto inteso aIla piu
stretta brevita riempie d' idiotismi, e di maniere di dire
basse, e volgari la sua traduzione, Ie quaIi quantUnqua
propie a maraviglia, e al fatto della lingua acconcissime,
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per mostriIme ]a sUa McOOZZ&, pUre ana gram deO' to
.stOrico, cui eon griwde~mdUsari~ e Catica impreee a
tnldUrre, potrebbero ad aIcimo parereDOll del tUuo COD

venirsi.

Ma per tomare ooele dipartiti ci fummo, nell'_
duo manem<> dene due fmgue Greca, e Tosc&na, e
neDo .sfOrza dell' iwiIQo mio, che giiIsta mia pOsta m' in
gegnava di quelle belle pittitre ritriune COD hell. gWa
e 'I disegno, e 'I colorito, e I' aria, cOme s' edetto, ho~
servato la nbstra llngua nell' abbondevolezza, e nella fa·
cilira di spieg8.rsi a quella ricchissima, e Cecoodissima lin
gua DOD rest8re in dietro gran fatto; Hi per gli articoJj, 0

segni di cu, ch' ella usa (e ciO ha ella COD I' Bltre d' Eu·
ropa coJDUne) come anche per caminace il nOitro verso
libero da quella obbligiLta misi.Jra de' piedi, coo cUi caon.
na presso i Greci, e Latini; e avendolo di pili spogliBto
della rima, che 8peSSO fa dUe cio, che DOD si vomibbe ;

.labnde con questa libertil procedendo, e nuave vbci,
quando cbe sill opportunomente fonnando, con audacia,
DOD del tittto farse infeuce, mi WDO lusingato di poter {or

m ampia materia di pensieri, e di fr8.si a quaIche To.
sciwo subnme spirito, che della altissima poesill Greca
adornil.re l'oglia, ed arriccmre vieppiu, quiUldo al ciel
pi8ccia la propia.

Nella ungua nbstra e I' Ebreo, e'l Siriaco, e I' A/ra
ho, e '] Greco ba la sUa parte, senza parlar del Lan
DO delle cui l'bci, a guisa dell' wtre due insigni sorelle
Francese e Spagnuolo, nella maggior parte e formata.

1*
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I GOti, e Longobardi Germaniche voci ci sparsero; la
Provenza per tanti suoi poeti, 0 come essi dicevano
Trovatbri, celebre, e l' annca Francia, de' suoi poeti si
milmente, e Romanzatori ripiena, di vbci pellegr'me, e
leggiadre ne la fomirono. Dante, signore del canto, e
del numero, e della rima, sapendo, e dicendo tiItto cib,
che in quei tempi da uno scelto spirito potea sapersi,
e dirsi, al pili alto punto di pregio. e di gloria la condus
se. II Petrarca in nuova, delicata insieme, e profon
da gulsa poet8.ndo d' amore, ne mostrO i fiori, e Ie gen
tilezze piu belle, e aile stelle mando mirabilmente la
-Toscana mica poesia, di cui egli siede re, e govemando
il suo plettro con sollevata armoma, soavissima, inespli
cabile. La dolclssima pbi mUsa del Boccaccio, per Ie
sUe prose graziosissimamente ditfondendosi, in argomen
to di trastUllo, e di passatempo, seriamente scopri, quan
to la piana ancora edumile fiorentina dicitiIra, sia viva,
sia propria, sia dolce, sia sonora, sia finalmente abbon
devollssima. A questi tre maestri io non pbsso far di
menD di non aggiugnere il gravissimo Monsignor della
Casa, grande ornamento, ed onore della cittiJ. nostra,
che-del Greco intendentissimo, nel Latino idioma eserci
tatissimo, neUe rime sUe, e prose elaboratissime, dandosi
ad un carattere di dire maestoso, dolce, numeroso, e
grave, emulando felicemente la gloria degli annchi la
!Cio hili modelli, nell' una, e nell' altra maniera di ragio
nare, di stile nervoso insieme, e leggiadro, servendosi di
parole elette, chiare, correnti, nobili, facili, per rivestire
sublimi, e rari pensieri.
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Quegli adimque che e l' erudite antiche possederi.
cioe la Latina, e la Greca, e queste medesime de' tem
pi bassi alterate, e corrotte oode Ie volgiui d' EurOpa
ne oBcquero, che Romanismi, ovvero Romimzi fur del
te, e che a queste aggiungeri. alcima cognizii>oe delle
OrieotaJi, e delle SetteotrionBli ancOra, avendo cosi gran
capitiUe per l' analogia, 0 simulitUdine, 0 proponiOoe di
parlare, e per l' etimologia, ovvero origioe delle vOci,
per rintracciame la pili fma propiet&, roe sOno i dUe
fbnti, bnde l' iu1e del favellare s' impiogua, e fecOOda
si, questi potr8 a uopa della materna nOstra Ilngua, Una
tal ricoMzza di lumi, e di cogniziOni adoperiu-e. Ne
la cognizibne delle Ilngue discompagnilta esser dee eW
Ja cognizibne delle cOse, che pili simo, coo Ie parOle.
La filosofia, e l' 8ltre scienze i Latini, wdi aPJrisero;
Jabnde DOD si pOssono cosi cOme in nOstra Ilngua, coo
viva e, troviu'e i termini, che 8i Greci beiI.ti maneggia
tOri d' ogni scienza, perfettamente e puramente corn
spOndano. E tante belle cOse, che i modemi, ed i
nOstri nelle scienze hiumo scoperte, lrattate in nOstra
lingua l' arriccWriwno, e la fariumo sempre pili deside
r3.bile 8.gli stranieri. Quel medesimo naturid mcola,
o Signori, di piet&, e di carit&, coo dana nascita stretta
mente ci lega con quel terreno, che ci ha pasciitti, e in
cUi abbiiuno tUtte Ie nbstre pili care cOse, que1l9 ci co
strigne per naOO giustissimo aHetto a coltivare la lingua in
cUi siam nab, e di cUi mora, cOme degli amiwti si fa,
seoz' altr' ordine segnire, che quello, che wi dettava via
via I'amore, a voi altresi teoeri amadori e coltivadbri di
questa Ilngua, cOme da furore preso ho ragioo8to.
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R BUe 'tJUchio.

UN vecchio Bile magro, e rifuUto per Ie limghe fan
che da lUi sofrerte, potkva appena movere i passi, e il
pimgolo dell' indiscreto bifolco 10 spingeva invano a ri
pigliare i sbJchi interrbtti. Quando l' avido agricoltore
10 vide ridotto a uno stato si compassionCvole, 10 fe' to
gliere al giogo, e volle che fosse condotto iI.i pil.scoli
d' un verde prato. I'vi traDquillo, e libero dil.i faticosi la
vori pbse presto in obblio il vomere, e l' ar8.trO, e diven
ne in breve tempo bello, florido, e pingue, benedicendo
ognora fra' suoi compagni il beDevolo autore del suo ri
pOso. Ma oime! nOD prevedeva il meschino, qual fos
se la cruda idea dell' avaro padrone. Ritornando que
sti al prato, ove pascolava il vecchio Bue contento, e
sgombro da ogDi timore, e rimirandolo divenuto pingue,
florido, e bello, 10 destino immediatamente al macello.
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Tu .che sei avvezzo daUa cUlla a menare una vita pie
na d' affanni e di stenti, se mai vedi un di sorriderti la
fortuna, paventa che non t' accadano mali ancor maggib-
rl.

•

La SCimia, padrlma del sacco delle nod, e le altre
Scimie.

Stava suI balcone d' un nobil palazzo una Scimia pa
drona d' un tesoro, non gia di gemme preziose, rna di
noci fresche, e delicate ch' ella teneva gelosamente uni
te e serrate, in un sacco. Molte Scimie -riseppero la
gran dovizia della lor parente, e se ne andarono nel cor
tile sotto al balcone, per ottenerne Una parte; rna inva
no esposero Ie lor ragioni, 0 i lor pretesti, invimo usaron
preghi, ° minaccie, che l' aItra costantemente ricuso
d' arrendersi aIle loro minaccie, ° a' loro preghi. Vo
leva assolutamente tener per se tUtte Ie nod, e non vo
lea dame una sbla ane compagne. Queste adirate e
bramose di vendetta, ebber ricorso.alla forza, e s' afrol-:
larono unitamente per tentare un assaIto. La Sclmia
si mise sUlle difese, e per tener lontane Ie sue nemiche,
sciolse il sacco, e comincio colle noci a lanciar cblpi ter
rlbili. Dopo un lungo cornbattimento l' assalita Scimia
fu vittoriosa, e pose in fuga tUtta la turba assalitrice:
rna quando piena di giubbilo ringraziava la fortUna per
esserle stata propizia Q.el fiero attacco, rivOlti gli 6cchi
al sacco delle noci, non ne trovo pur Una, e s' avvide
ch' avea impiegate nella difesa tUtte Ie sue ricchezze.
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Acc8.de non di r8do, che, eccettuiLta la glOria, Una
vittbria acquistata equiv8le a Una perdita fatta.

It Cervo scacciato dalla sel"a dal CinghUde, ck chihk
aiuto agli animIJli suQi cicini.

Un giovine Cervo abitava fra i verdi recessi d' Una
foresta, e vivea tranquiIJam{mte seDza temere che alcUn
nemico s' avvicinasse a turbarlo, perche s'immagiDava
di godere il favore d' un Leon guerriero, d' un rieco
Toro, e d' una Volpe saggia, cbe aveiln Ie loro -t8ne 8i
confmi della selva. Ma il forte cbe non si &.rma per
difender I' oppresso, it ricco che nega un leggier SOCcOl'

so al mendico supplichevole, il saggio che Del pericolo
si mOstra ava.ro di cODsiglio non SODO esempj rari ed inu
simti. Ben se D' accorse il Cervo allor che volendo un
giorno rientrare nella sua folta ed oscUra dimora, per
isfuggire i veltri che I' inseguivano, la mirO occupata da
un ispido Cingbiale, che quaI usurpatore tiriulDo 10 scac
cio lontano appoggiato suI diritto della forza. Se ne
fuggi il Cervo, e pieno di cordoglio ando in traccia de'
vicini. " Adopra," diss' egli al Leone, " adopra in mio

• favbre la tUa forza vendicatrice." "10 nOD voglio tirar
mi addosso aItre battaglie," rispose il Leone," e SODO

bmai stanco di pugnare." Domando al Toro, che alme
no per pochi giorni lolasciasse pascere all' amena vallet
ta. "1'0 ho appena il mio bisognevole," ripiglio il Toro,
" e non voglio ch' aItri soggiorni ne' miei campi." 1l Cer
vo non trovimdo soccorso domando alla floe un consiglio
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ana Volpe. " Vattene via," gli disse quella, " e non in
terrompere il corso de' miei studj." n meschino fu co
stretto a cedere ai colpi della fortuna nemlca. Se ne
fuggi ad 8.ltre foreste, e ripeteva nel suo cammmo, pian
gendo: "Perche usurpate, 0 saggi, 0 ricchi, 0 potenti, il
dolce nome d' amici, se negli 'avvenimenti sinistri sdegna
te di porger sollievoagl' infelici, che a voi ricorrono i' "

n Pappagallo, ed Iiltri /lnimazi.

Cresciuto un Pappagallo in casa di certo maestro cbe
insegnava il Latino, tra perche gli scolal'i gli aveano gab
bando fatta ripetere qu8.lche voce del Lazio, e perche u
divadItto di cinguettare da loro in iscuola Latino, n' impa
ro alcuni vocaboli; onde tenev'asi per gramatico eccel
lente, e per bel parlatore. Avvenne che vago di sua Ii·
berta rifugiossi in un bosco, dove non solevano comparire
s1mili uccelli. Vedendo gli 8.ltri sl nuova bestia,gli fu
rono intorno, e chi mirava il color delle piume, chi con
templava la figura del rostro. Allora menando orgo..
gIio il Pappagallo comincio a dir loro di quelle voci, che
aveva imparate in quella casa; e vie maggiormente stu
pivano quei semplici abitatori dell' aria. Passa per ca- •
so Una Volpe, ed alzando la testa, vede tanta varieta
d' uccelli, cbe stavano a bOcca aperta ascolt8.ndo il verde
forestiero. Soffermossi un poco, ed accorgendosi che Ie
sue erano ciance per incantare quei semplicetti, prego
l' uccello che scendesse alcUni rami piu basso. Scese,
e seguito a mischiare alcun termine Latino colla sUa
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mbzza favella; rna dopo lungbissimo ragionamento dis
se la Vblpe : " Spiegami cbe dir si vbglia il tale e tale vo
c8holo, che teste dicesti." Quello guarda il cielo, si va
avvolgendo, ad in fme confl!ssa di Don sapilre. Labnde
ella srnascello delle risa, e dietro a lei venne Uno sgbi
gnazzam{mto universale, in guisa, che per non esser fat
to il zimoollo della brigitota, lOro si tblse dio8nzi.

Quantimque I' impostiIra nelle Jettera abbia mOlti
sempliciotti, che l' ammirino cOme scienza rewe; non
per tiwto vien quell' uomo di buoo nasa, che se n' ac
cbrge, e scbpre I' ingimno COD iscorno del vaotatbr ciar
latiwo. Pescate a fondo nelle iu1i, e nelle scienze;
arricchitevi di vero sapilre, e non avrere in guiderdbne
sfuggevoli encomj d81la genterella de' letterit.ti soltanto.

R Poeta, il CeNJel1o, la Penna, e '1 Ca1amaio.

Stavasi un di al sUo tavolino tutt' allegro un Poeta per
certe composizibni, Ie quaIi erano andate bltre ogni cre
dere a gusto del mondo. Ardendogli in sene nOD so
qual focherello d' ambizibne comune a tUtti gli uOmini,
e pensando ache se ne diceva in sua lOde, si sentiva
andar I' allegrezza per Ie vena. Invidioso il Cervello
prese a dirgli: "Ben me ne dei saper grado, che da me
traesti quelle immagini, che ti fecero cotanto onbre; per
certo senza di me, tu non avresti scritto parola." L' uw
la Penna, e sdegnata grido al Cervello: " Vedi superbii.tz
za! Ch' avresti fatto senza di me con mtte Ie me fantasie,

2
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e con Ie tiIe immagini? E'gli a me dey' esser tenu1O,
che Ie misi in carta." Ripiglio allora il.calamaio: "Ma tu
non avresti mica scritto, se non t' avessi bagnata d' inchib
stro io." Assordato il Poeta da costoro, che faceano a
gara a chi pili sapesse togliere a lui della fama acquista
ta, disse: " 1'0 ne so grado a tUtti; ate, Cervello, che mi
dettasti Ie idee; a te, Penna, che Ie -scrivesti; ate, In
chiostro, per cui furono poste in iscritto da lei:" e cosi fu
bell' e finita la lite. I'vi a pochi giorni il Poeta diede nuo
vamente ana stampa un libretto; ma in paragon dell' aI
tro era come sole a nuvolo. Tutti gli furoDo addosso,
quaI con satire, qual con iDgiurie, e si faceva a pbco a
pOco il zimMllo del mondo. La seriuore allora si la
mento del CerveUo, che gli avesse dettato delle scipitez
ze; sgrido la Penna, e I' Inchiostro, perche Ie aveano
seritte: ma allora nessUno volle aver awto che fare
nCervello oppose a lui, ch' avea mal saputo scegliere tra
Ie sue idee Ie migliori : la Penna ~ I' Inchiostro I' attac
carono pur al cattivel Poeta col dire, ch' aveano obbedito
a' suoi voleri, e scnUo a sua posta quello, ch' egli avea·
voluto. O'ode si tacque I' uomo, e solo pianse la sua

disgrazia.

E'lla e cosi in questa terra; come ci riesee' a Mne
un aflare, tUtti vogliono aver awto parte nella felice riu
seita; quando va al contrario, ognuno ci pianta, e dice,
che non sa PUnlo del nostro male, e ch' egli e tuUo da
noi.
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It Contadino PerrilJno.

15

UN Contadino Persiaoo menava al mercato eli Bag
dad uoa sua capra: egli era a cavallo sbpra un &sino, e
la capra 10 seguiva, a cUi, perche non isvi8.sse, aveva ap
piccino al collo un sonaglio. Non era due miglia dana
sua terra che s' abbatte in tre IRdri, fambsi in queUe COD

trade, che infestavano co' Ioro sagacissimi furti. Disse
l' uno de' Iadri 8.i compagni: "Scommetto quello che
vorrete, che io ne mimo via meco quella bella capra,
senza che quel gocciolone pur se n' avvegga." " Ed io
scommetto," rispOse l' wtro, "di torgli via, senza sUa op
posizione, l' asino sli cUi cav8.lca." Disse il reno :"Que
ste sODO befl"e da bambolini, e Jadroncelli, non gia di Ia
dri astilti e scwtri come noi siamo. 1'0 vi prometto, cbe
i' non sbno 10 se nOD g1i riIbo tUtti i piwni, che ha indbs
so, ed egli mene sapra grado, e gr8.zia."

" A' fatti, all' opera," disser tUtti d' accordo. E il pri
mo Iadro, per eseguire quanto di fare intendea, si pOse
a seguire a piano passo il Contadino, e disciogliendo
moho sottilmeote dal colla della capra il sonaglio, ap
piccollo can sOmma destrezza ana coda dell' asino, e
via con la capra in coDtrario sentiero D' aodo. n
Contadino, cbe udiva tintinnire il sonaglio, ad wtro nOD
badava, e seguitava il suo caromino. Ma volgendosi
alIa fme indietro, e non veggendo Ia sua capra, si mara
viglio, e comincio can ogni cUra a cercarIa, e a doman
dar tUtti coloro, che quindi passavano, se veduto aves-
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sero la sUa capra, e il manigOldo, che gliela aveva invo
lata.

Allora il secondo ladro, fattosi innanzi, disse: "Vidi
teste un uomo correr giu per quella vietta, traendosi die
tro una capra, e giurerei, che e la tua." Smonto ratto
il Contadino, e lasciando I' asino in guardia di colUi, cui
credeva persona onorata e da Mne, misesi a correre
velocemente, e a darla dietro al creduto ladrone; rna
tutto indarno, che il ladro avea preso aItra, e piu sicura
via. Dopo aver corso inutilmente qua e la per la cam
pagna, moUe di sudbre, e non potendo a fauca racco
glier I' ali to, ritorna al luogo ov' egli lasciato aveva il
sUo asino, e piu non trova ne 8.sino. ne guardiano. Av
veduto alfine di sua gofferia, si pose a bestemmiar Dio,
e il Profeta, come un mentecatto, e giuro, che colui che
da indi innanzi ingannar 10 vorrebbe, saria uno, che si
levasse di buon' ora.

In tal guisa sfidando tutte Ie astuzie d' inferno, e di
cendo Ie piu strane pappolate del mondo, wIi un gran
gemito, che veniva da un pozzo indi vicino, e trattosi
cola, vide un uomo che piangeva amaramente. Disse
il Contadino: "Che hai tu la, cui odo guaire con tanto
cordoglio? Sei tu forse piu infelice di me, che ho per
duto due care bestiuole, un asino e una capra, che ne
menava al mercato, e che, senza due tristi ladroni, m' a
vrian col tempo, e per mia industria forse reso agiato
e rlcco ?" Disse il ladro: "Vanne con la'buona ora, e
non voler il giuoco di me. Mi ecaduta in q,uesto. pO~-
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zo Una cassettina eli gibie prezibse indrizzata al Cadi,
cbl valbre eli cUi pouia comperirsi, non coo eli Persia,
ma tulle Ie capre, e tUtti gli 3sini del mOodo; e 56 non
gliela reco, il Cadi farammi appicciu- per la gbla."
Detto questo ricomincio, piiJ. che prima, a piaogere, e a
dolersi eli sUa m81a sbrte. " E coo non discimdi, e non
la ritbgli?" d'tsse allora il Contad'mo; "il pbzzo non e
timto profbndo che tu pbssi annegare, 0, cadendo, fiac
c8.rti il 00110." "Oirne!" riprese illadro, " sbno si pbco
destro nell' acqua, che annegherei senza fallo. Oh! 56

alcUno voIesse discender per me, e tor fuori la cassetta,
gli donerei dieci monete d' oro."

Parve al Contadino una bella occasiboe, bnde parer
riparare~a dbppia sua perdita, e offiendogli it suo Biu
to per la pattuita mercede, spoglibssi nuda, • . . . •
e, lasciati i p8.nni sull' brio del pbzzo, lancibvvisi entro,
e comincio a dimenarsi, e a guizzare, che pareva un
luccio. E pbscia che egli ebbe ogni canto can sbmma
diligenza guardato e ricercato, non trovaodo la cassetta,
salto fubri; e non veggendo i p80ni, ne il fmto messag
giero, s' accbrse aIfme, ma trbppo tardi, della nnbva e
crudel ooffa; talche nudo, e dolente tornbssi a C8sa, bve
fu d81la mbglie ben bene schemito, e forse baSlonato.

2*
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II Poledro cadfdo.
, ,.

AVEVA un Conte di •.•.• un eletto e nobilissimO'
Poledro, e perche voIeva scorgerlo per 10 cocchio, at
quaIe uso aveane uno compagno avve21zalo, tutto giorno.
10 appiccava a Uno suo carrUccio fatto per simile fac
cenda; ed egli stando sopra al detto carruccio con Ie
redini, e con la scuriada nelle mani, facealo or passeg
giare,,~r trottare, or correre per la terra in modo, che 10
aveva presso che addestrato, e cosi bene, che ne andava
superbo ; e ogni volta che. faceva questa sua briga, ch' e
ra due volte il giorno per 10 meno, menava un fracasso'
e col carruccio, e con la voce, e con la scunada, che·
tirava e sulle 6nestre, e per Ie vie dove SCOrrl'~lfr tutte Ie
genti a contemplare la bestia, e la persona; e questo.
era sUo gran diletto.

Avvenne, che un gi6rno piovigginava, ed egli caccia~

to dal solilo desiderio non pote tanto temperarsi, che·
venisse il tempo buono a rasciugare il terreno, rna attac
calo il poltracchiello al carruccio, montatovi sopra tUtlo
pomposo, scudiscia, e scoppia con la scuriada, fallo gal
leggiare, scaramucciare, poscia 10 avvia di passo, poi
caccial forte, aIza la voce, scoppia, mena tempesta; il
Poledro corre, e impetuoso come cervietro, ed eeco Ie
genti traggono e daIle botteghe, e daIle case, e sulle
finestre per vedere Orllmdo e Vegliantillo. Le strade
sOno in pendio, e con sassi piccioIetti, e grandi, e tondi,.
e bagnati dall' acquiccia che cadea; il mescIDno PoJe-
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dro spinto a quel mOdo, Del fare ima vOlta da un came.
d' ima cass., sdrUcciola, e Btramazza per tal fOrma, che
tra Ie stiwghe del carrUccio, Ie brelle, e gli 81tri ames
gli andarono Ie giunbe e Ie lacche, e sOpra e sOtto, flUe
e incrocicchi8.te, che si parea il nOdo Gordiiulo. s.Jta
dal dmo it Conte tUtto vergognbso, e pBllido, che
parea la disperaziooe, cOrre. alIa testa della bestia, ~
la per la briglia, e scmJ'lSCia, " Su, su ;" ell' eraoo baie, iI
poveretto Poledro sOffia, e sbWfa, e ansa; tra it picchio.
ehe avea data in terra gravissimo, e 10 imb&Jiazzo, ..
come :rporto. Il Conte mette Ie m8ni alIa parrUcC8t
e gratta; accorrono infinite persOne, e chi tira il~
e chi I' animaIe, e chi 10 aIza per la cOda, e chi t8gIia
elude, e chi punzecchia, e chi minaceia, la confusiOne
era grandlssima; ognuoo volea dirnostra.re d' essere un
Euclide, 0 un Archimede, e nUlla si facea, se non che
di maggior .diwno al mescbioo animaIe~e il COOte llfi
niagli in sui cbrpo di dbglia.

Quando il Moscione, vedendo di limgi il C8.s0 e il tu

mUlto, cOmlncia a cUrrere a quella· p8.rte, e a gridare
quaoto g1i esce di gola,: "Stil.te cheti, stil.te fermi, C8.n
chero vi vimga, non 10 toccate pappacchioni, attem!ete,
vengo io, lasciate fare a me," e cosi gridaodo, e corren
do, giimge at rigoletto, e segue: "scostatevi, fate Uugo,
soldiui del Papa, coo in sette cavate ima rapa, e senza
il sergente non fareste niimte." AI Conte, che senna
Una franchezza cotaIe, rivenne I' aIito in corpo, e piI.r
vegli aver seco Solimaoo, e anch' esso si da a gridare :
" Date luogo, fate largo, per l' amole di Dio, lasci8.te
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'. cbe operi." Moscione, tratto innanzi, da un' occbi8.ta
al viluppo, e aggrott8.ndo Ie ciglia, e arricciando, e
pingendo in fuori Ie labbra, va guardando intoroo in
torno tUUo attento ogni cosa sottilmente, e facendo mO
stra d' avere gravissimo pensiero al rimedio. Le genti
stanno tUtte ammirate, e guatano, e attendooomira
\Wia; sopra tutti il Conte con Ie br8.ccia incrociccbia
te, con ta bocca aperta, e con due occbi8.cci da spi
ritato, guarda Moscione, il qu8.le, com' ebbe veduta
ogni cosa, e Ie genti ben ferme baloccare, alzato il capo
con viso tosto, leva una mano verso il Conte, e dice
gl'avemente : "Lasciate, cbe la Mstia ripbsi," e cio detta,
da la volta, e cbetamente se ne va a suo cammino, cO
me se nUlla fosse, e lascia tUtti duri, e ritti, e trasogna:
ti, e credo, cbe ancora gli guardioo dietro. Le risa
scoppiano, e il'ponte stava pure a quel modo attenden
do, cbe ritornit.sse con qu8.lcbe ordigno matematico, rna
ebbe un bell' aspettit.re, cbe potea ancbe attendere il die
iudlzio.

Infme coovenne spezzare ogni cosa, e trascinare M
Ia stana il poltracchiello, che fu poi sempre sciancato, e
disutiIe; e il Conte voleva tutto imbizzarrito veodicarsi
col Moscione, e a cio 10 movea Ia vergogna, rna Mo
scione,dicendo, "Provate; ch' io v' 8.bbia fatta maga
gna, e 10 vi paghero la menda," facea ridere tutti, e da
re il tbrto al Conte, il quale per questo mbdo ebbe per
la sua vanagloria il danno, e Ie befi'e.
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I.e Matr6ne amhiziOu.

il

D!'CESI, che nel tempo coo regnava in Verona Alboi
no, venne in testa 8.l1e Matrone di Verona di voler sede
re in senato, e decidere co' senatori e col re delle cbse
del regno. "E perche," dicevano, " debbono g1i uomini
sOli esser riputati degni di quest' onore, ancbr che sian
ignoriwti e codardi, mtmtre nbi, sebMne istruite e~
raggibse, ne siiuno esclilse del tiltto? Bisbgna ben dire,
coo Ie donne siano sempre st8.te vere scimunite, a non
aver mit.i aspir8.to a participar del govemo; ma il rem
po e venuto, in cui obi dobbiamo acquistar al nOstro
sesso qmHIo splendbre, cbe ma; niima generazibne gli ha
d8to. Alboino non ami. certamente un momento di
quiete, prima d' aVCrci accord8to questo privilegio.
Nbi dobbiiuno tiwto tonnentarlo, che iilla fme lascienl,
we pur obi sediiuno sugli scm seoatori8.li."

Con questi e simili discbrsi si levavano rotte a tumw
to, e correndo ane pbrte del palazzo re8.le, t8.nto grida
vano, che AIboino montava sovente sWle fiuie a segno,
che quasi Ie avrebbe fatte impiccar tutte, per non esser
piu da woo sbalordito. E'sse pero, quanto piu vedeva
no, che Alboino andava in cbllera, e piu forte gridavano.
A'lla fine il re, DOn sapendo piu che si fare, vi mise
di mezzo la regina, la qu8.le, avendo d8to udienza
ad alciIne di queUe Matrbne, Ie pretensibni e Ie ragioni
n' intese, e t8.nto fu trasport8.ta dana loro loquacita,
ehe veramente Ie parve, che gran tbrto si fosse fatto fin
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allora al suo sesso, col non ammetterlo a quei priviIegi,
che Ie Matrone volevano hIla fine ottenere. Avendo
Ie du.nque congedate, sen corse agli appartamenti del
marito, e trovatolo, che verso lei veniva, ella non piu
presto l' ebbe veduto, che si mise a gridare e dire, che
veramente Ie Matrone avevano mille ragioni, e che ad
esse dovevasi permettere di sedere in senate a discu
tere come gli uomini delle cose del regno. " E che ?'
Noi altre donne siamo dunque considerate come tante
sciocche ? Eppure, se noi sedessimo ne' vostri consigli di
stato, voi non fareste tante balorde decisioni, poiche noi
tanto urleremmo prima che gli editti uscissero; che mw
non si vedrebbero uscire, se non giusti e perfetti; cioe,
approvati da noi." "Oh pazze ! ob pazz8.cce ! " esclamo
Albolno a questo discorso, caminando a gran passi, e
battendo furiosamente i piedi. "1'0 vi faro tiItte rinchiu
dere in Una torre, e III imparerete a governare da un
carceriere." " Che torre? che carceriere ?" grido la
regina, voltandogli Ie spalle, e fuggendo impaurita. Ma
nel fuggire girava di tempo in tempo gli Occhi, e repli~

catamente esclamava: "Si, noi vogliamo sedere in se
nato, 0 metteremo sossbpra e man e monti."

AlOOino stava per dar ordine, 'che tiItte quelle Matro
ne si legassero, quand' ecco entra Bertoldo. E'ra que
sti il bufFbne di corte, e la natura 10 aveva dotato di ta
le ingegno, che spesso aveva dato al suo signore degli
utili consiglio Costui, nell' entrare, si mise a ridere
smascellatamente; ed avendogli il re dimandato perche
cosi ridesse: "1'0 rido," rispose, " di queste donne, Ie
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qu8.li, vedendo la tUa dabbenilggine, insolentisoono a se
gno, che ti fan quasi impazz8.re. Ma s' io fossi in Ie; DOD

mi sl;omenterei punto a farle taoore, e verl;Ol;D8.re." "E
come faresti ?" disse AlOOino. "Sa tu vuOi," riprese
Bertbldo, " servirti d' un' astUzia ch' io ti diro, potrai in
pbche ore, senza uw violenza 0 sparger sangue, liber8rti
dana loro importilna e scibcca ambizione." n re 10 pre
gO di fargli sapere quil.l fOsse I' astiIzia, promeuendo ad
esso ima Iarga ricompensa, se avesse potUto per diliri
mezzo liberil.rsi veramente da quella inquietUdine.
Bertoldo corse silbito in mercato; e comprato un uc
celletto, e messolo in uoa cassettina, quella al re coosa
goO, dioondogli il silo disegno. Alboioo, fatta chiamar
la regina, Ie deposito la cassetta nelle mimi, e coman
dolle di CODsegnarla ane Matrbne, promettendo IOro da
p&rte del re, che se il di di pOi I' avessero cosi riporthta,
come Ia ricevevaDo, seoza neppilre averla aperta, il pri
vilegio, che dimaDdavano, sarebbe 10ro accord&&o.

La regina Ia prese, e non vedeva il momento d' es
ser sOla, per guardare un . pbco cosa vi fosse dentro.
Ma tUtte Ie Matrone 5i ridussero in folIa iI.lla pOrta del
palazzo a gridare, e Ia regina dove far chiamar due di
Ioro prima d' aver aroto tempo di soddisfare la propria
curiosita. Consegno dunque ad esse Ia cassetta, queI
10 impoo~ndo, che dal marito l' era stato prescritto. Le
due Matrone partirono piene di gioia, dicendo, che cio
avrebbero esse esattamente eseguito; roa non avevano
ancor fimto di scender Ie scale, quando, fermatesi un
pOco, guardandosi in visa, e pazzamenle ridendo : "Che
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cliamin oi sari. egli ? " disse ima. " Vorrei ben saperlo,"
rispose I' Wtra," rna non ardisco d' aprirla." Giunte ane
loro compagne, mbstrano quella cassetta con gran miste
rio, esponendo gli ordini del reo E/cCO che tuUe quel
Ie dbnne si aggruppano, si levano in pUnta di pie, freca
DO il capo Ie \.me fra Ie altre, e chi vuol tocClif la cas
setta, e chi scubterla. U'na dice: "Che vi sara egli?"
L' Bltra: "Oh! che vi puo egli essere ?"-" Lasciate
mela un p,bco tocc8.re."-" Oh! fate piano, che non vi sia
quBlcbe ubvo."-" Vi sara forse un sbrcio."-" Sentite
wi caminar quBlche cbsa? "-" Oh, questa ai, cbe e ve
~nte dagna d' un re! ordinare a delle donne di non
aprire una cassettUccia, che non val dUe sbldi! E crede
forse, coo nbi siamo tanto scimunite, che aprendola non
sapremo imche richiuderla? E non vedete, che questa e
ima canzonatUra? Orsu, apriamo un pOco, e vediamo."
-" Oh! no, no," diceva quella, che la teneva in mano,
ma iot8nto alz8.va un poehettino il copCrchio. " Eh,
che paura avete vbi?" diceva un' Bltra, "date qua
a me, e vedrlhe come si fa."-" State ferma: lasciate
far a me: io sbno la piu anziima, e mi sbglio cav8.re tUtte
Ie curiosita: diltemela: alzero pian piano il copilrchio,
e se vedro che vi sia quBlche cosa, che si mova,la richiu
dero sbbito." In tanto quella, che la teoeva, e coo era
piU curiosa delle Bltre, apre iotieramente. L' uecello
vola, e Ie Matrone restano come tante balbrde.

DOpe un cOrto siJenzio : "E bene? " disse una di quel
Ie piu animose, " v' e egli da sgoment8.rsi? E v' era un
uccelletto, ed evol8.to. Vi vuol tanto a comprBrne un
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&ltro, e portarlo ad" Alboioo Dellamedesima casaeua?"
A queste parole tUtte Ie Matrbne si ringalluuUooo, rna
pOi ima, riprendendo il serio e maJincOoico upeuo,
" Oime !" disse, " e chi ha visto coo sOrte d' ucceUo era
egli? E se noi De portiiuno al ra un 8ltro, e che si ac
cbrga del DOStro ingiwoo, allora si, che am ragiOOe eli
castigilrci. E'gli e meglio, giaccbe siiuno state COlli
scimunite, di confess8.r il nOstro errore, e d' implorire il
perdono." Essendo pero divenH i pareri, risblsero di
diffenme la decisione al di susseguente, il qu81e ess/mOO
giimto, si ridiIssero insieme, e dopa limghe discussiOoi,
si appresero al miglior partiw, cbsa l'e~nte r8ra nel
Ie donne d' alloI'll.

Andarono dimque a pa18.zzo, e presentirtesi ana regina,
Ie raccontarono il tristo esito dell' uccello, e a lei si rac
comandarooo. Molto ad e..'1S8 spiacque di "edere, che
la sperimza di seder in senato era intieramente perduta J
e senza rillettere, che ella stessa, se avesse avUto tempo,
I' avrebbe apirts prima di lorn, si mise a gridar forte, e
a rimorderle della lorn curiosita. Le meschine piange
vano, si sgraffiivano il viso, si strappavano i capelli.
La regina pero, che era donna di buon coore, depOse la
ebDers, e Ie racconsolo alquanto, pbi si rnbsse coo esse
per andar da AIboioo ad irnpetriLr loro .il perdbno. E/
ra ella inniwzi, ebDa cassetta vOOta aDa miwo, e Ie Ma
trOne la seguivaoo I' Una dieuo I' altra tenlmdosi per
mano, e portiwdo il c8.po chino, e gli bcchi dim€ssi e la
grimbsi. Quiwdo il re vide la cassetta vuOta, pbco ci
roancO cbe non gli scappassero Ie rIsa, rna pUre si riten-

3
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ne, ed anzi prorUppe in invettive. La regina a pOco a
pbco 10 appacifioo, e giimse .alIa fine lid ottenere il per
dbno. Le Matrbne furon talmente mortificate, cbe non
ardirono piu di padue di senato, 0 di govemo. L' a
stiIzia di Bertbido fu per piu di due giomi lodata, ma
pOi non si 080 piu di parI8.rne.

L' Indovina non indovino.

NE'tempi cbe Berta filava, vi fu, non so dove, ima
Principessa, ehe noi ebiamerem Fioralisa, Ia qu8Je tan
to era vaga dell' oro, e delle pietre preziose, ebe quilsi
ad altri non dava udienza cbe ad orefici e gioieIlieri.
Questa Signora aveva fra Ie aItre cOse preziose, ima
bellissima crocetta di grossi diamanti, Ia quaIe soleva
portare al collo ne' giorni piu solenni, e nelle piu solenni
occorrenze. Avv.enne pero, cbe alcuni ladri, avendovi
fatto sopra i loro conti, tanto ben 8i adoprarono, che ad
essi riusci di rubargliela. Pensate se Madama rimase
brutta quando si accorse del furto. E/lla eomincio a
zarnpare, a gridare, e a metter sottosbpra tuna Ia cor
te; rna a nienta giovava. II furto non era stato fatto
da persone di casa, onde ad ognuno dispiaceva di veder
Ia padrona infuriata, rna niimo sapeva ne che far.ne cbe
dire. FiIrono rnand8.ti. bandi, proposti premj, impieghi,
ed onori a chiunque trov8.sse il fUrto, ad il Iadro, rna
senza pro; onde la PriDcipessa non si poteva dar pace.
"Oh caro mio gioielIo," diceva d8.lla mattina alla sera,
e talbra colle lagrime agli 6cchi; "oh ciuo rnio gioiello.

J
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dOve sei tu andato! Ob quanta beDeua aggiungeri ana
tiIa padrona; quanto splendore ella da te riceveva! eel
ora son rimasta oscura come la nbtte; poiche tiItti i giG
ielli coo mi rimangono, non han la met&. del tOO val(,

re, non han la quiuta p8.rte della tUa luce! Ob~
na me! avrei voluto piuubsto perder 10 sWo, cbe la mia
crOce!" In sOmma viveva tapinamlmte per la perdita
d' un gioiello; e I' ira cbe aveva concep'1to cOnlro l' i
gnbto ladro tanto in lei cresceva, quanto la sperfulza di
poterlo scoprire dimi'nuiva.

Un giomo andava gir8.ndo d' ima in aItra st8nza del
sUo palazzo, ed entro per CBso in ima libreria, che non
sapllva neppirr d' avera, cw che potri. far congetturfu'e
a qualcimo di quaI naziOne ella fosse. Ma laseiBm
questo, che pOco impbrta. n mua si e, che volgendo
ella I' Occhio a que'libri, che erano tUtti coperti di pblve
re e di ragnareli, "A che serve," disse, "tiItta Ia vOstra
dottrina, se non puo farmi trovare il gioiello, che mi han
rubll.to ?" Quindi essendosi posta ad osservare il dbsso
d' un libro, comincio a compitare, e con a1quanta diffi..
colta scoperse che v' era serino, Negromanzia. L' a
perse subito, e vi trovo -certe figUre di milghi, i qu8Ji
stavano osservando delle bOcce piene d' acqua. " Ob,"
disse allora Madama Fioralisa, " adesso mi ricordo d' a
vere udito dire, che vi sOno de' negromanti, i qu8Ji
hanno mille mezzi di scoprire i ladri, e ritrovare Ie cose
lubate." Cio detto, corre dal suo segretario, e gli fa
pubblicare un editto col qu8.le invita ana corte i negro
manti, promeuendo Ioro un gran premio se Ie faran ri
cuperare il suo gioiello.



28 PROSE ITALlANE.

V' era nella citta un eerto poetastro, che faceva ver
si che il ciel ne scampi i cam; e siccome per la pover
til. se ne viveva in un granwo, cosl queUi che 10 cona
scevano 10 cmamavano il Topo. A questo signbr To..
po venne in capo di vedere un poco se la cieca sorte 10
cavava di quella miseria, nella qu8.le i subi versi 10 a
vrebbero sempre tenuto. Vende dimque i pochi libri
cbe aveva, e comprossi una vecchia toga, della quale
vesUssi; e cosi presenthtosi alIa Principessa, Ie disse :
" Altissima e famosissima Sovrima,.del cui splendore rilu;.
cono, ano SpilOtar del sble, tUtti gli spiragli delle finestre
chiuse, a voi ne vengo, 10 Arcimago, figlio d'Idraotte,.
parente di Merlino, di Malagigi, di Melissa, d' Alcina, e
della Fata Morgana. n mio nome e noto a tutti gli abi
tanti de' mondi terrestr1, celesti, ed infem8.li; e v6i, Ma
dama, 10 saprete quando've )'. avrO detto. 1'0 .era negli'
Antipodi, allorche Belfagorre mi ha portato uno de' vostri
editti, cbe aveva staccato colle granfie da un canton d' u
na strada: mi son dunque messo-· a cavalcione a que!
demonio, ed in due ore son giunto in questa vostra me
tr6poli, ove in pOchi giorni vi daro prova del mlo valb~

reo Ma voi, onnipotlmte SOvrMIl, dovete darmi un
appartamento nel vostro palazzo, ed ordina..e a' vostri
cuochi d' imbandlre ogni giomo la tavola delle piu
esquislte viva.nde, e de' vini piu generosi, poiche io
sono avvezZQ a delicata vita, e sbglio trattare molti spiri
ti, i qu8.li mi asslstono in forma d' ubmo a scoprire i la
dri, ed a trovare Ie cOse robate-. Bisbgna Mche, che
vostra magnificenza mi pl'ometta di non obbligarmi a no~

minare illadro, quando a me sara noto, e cbe si conten
ti d' avere il suo ~ioiello seDZa d' 8.ltro curarsi.
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. A questo discorso FioraflSa era sospesa fra la Paura
1l il piacere. Que} Belfagorre, coo aveva in si pbco
tempo portato il Mago dagli Antipodi; quei demboj, coo
dovevan venire in casa sUa in forma d' uomo, Ie face
vano arricciiu'e i capelli; ma dall' aItro canto, si gr8.o
de era la brama di ritroviu'e il gioiello, che CODcesse al
Mago tutto cio che bramava. II signor Topo, il qu81e
aveva la testa piena di romanzi, e di artificibsi trov8.ti,
ragionava cosi: "0 la fortUna mi assiste, ed il ladro,
credlmdomi veramente mago, avra pahra cb' io 10 seo
pra, e verra a pattuir meco di rendermi il gioiello, pur
ch' io gli saIvi la vita; ed eccomi allora ricco e famo
so: 0 cio non accade, ed io staro qui fin che la Prin
cipllssa non mi mandera. via, ed avrO almeno vissil10
per quaIche tempo come il pili spleodido signor della
terra."

Fu dimque froo dal primo giorno dato dal Topo un
lau10 primzo, al quaIe intervenne chi volle. Bisbgoa
sapere, che la preziosa crocetta era stata rubata da tre
fratelli di quella citta; e siccome i ladri hanno sempre
pahra d' essere scoperti, cosi ora I' uno ed ora l' aItro
di loro stava intorno al palazzo per sapere Ie misure
che la Principessa prendeva contro di loro, a fine di
potersi sottrarre ane di lei ricerche. n maggiore de' fra
telli, cbe vide giUngere il Mago, ebbe una paura dell' al
tro mondo, e procurO d' avere un posto aHa di lui
mensa, per poterne studiilr gli andamenti. n Topo si
era 1atto fare in testa di tavola una specie di trono con
un baldacchino a frange d' oro, ove se ne stava mae·

3*
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stosamente divorando tutto que1 che v' era di megli9, e
bevendo eccellentissimi vini. Aveva a lIla.nca un hu,"
[etto, sbpra di cUi. v' era una s[era, ed un paio di seste
COD UDa squ8.dra: a dritta v' era un tavollno COD sbpra
due gran bOcce di crist8.llo, piene d' acqua limpida, e
certe figure di cera, che rappresentavano gatti, cani,
serplmti, fanciUlli, e idoli di varie sbrti. n Mago aveva
in tiLsca UD taccuino ed un toccalapis, di cui soleva 8.1
tre volte servirsi per iscrivere i versi, che faceva quando
andava a Sp8.sso. In questo taccuino egli penso di re~

gistrare giomo per giorno il buOn pranzo che aveva;
onde, dopo essersi ben satollato, 10 tiro fuori, ed aven~

do guardato in viso i commens8.li, vi scrisse il primo
pranzo, e disse ad alta voce: E uno. 1l18.dro ebbe a
spiritare: crede ch' egli volesse dire che vedeva UDO
de' tre, che avevan rubato il gioiello, onde copertpsi i1
volta per non far vedere il suo turbamlmto; quanto pili
presto pote scappa via.

Giunto a' ftatelli, conto loro del Mago e del pranzo,
ed 8.I1a fme esclamo: "Fratelli miei, siam perduti, poi
che eg1i mi ha conosciuto per uno di noi, e me l' ha fatto
inrendere chiaramlmte." A questa discorso impallidi
ron tutti, e tremarono : ,; Qui," disse quiDdi i1 secondo,
"bisbgna esser solleciti 'e sc8.ltri; ed io andro domani,
a vedere un poco come va 1a faccenda, e se ci ha vera~

mente scoperti, bisognera seco venire a' patti perche ci
s8.lvi la vita."
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D di di pOi essimdo venuto, il secOndo frateUo .000
al primzo del Mago, e fu testilDone d' un f&tto vera
mente curioso. I Signori e Ie Dame di cOrte, che por
tB.vano invidia al suppbsto mago, il qu&le DOD credevano
esser t8le, vollero tenwe di metterlo in ridicola, eel e
spbrlo come un impostbre all' bcchio ed al riseotimeoto
della Priocipessa. Per ottener questo fme, fu, da doe
delle prime Dame, pbsto un topo in un piiuto, cbe COIl

&ltro piatto copersero, e present8.tesial Mago, il quiLle
stil.va maogiando e bevendo col maggiore appetito del
mondo, "Signor mago," dissero, "la nOstra PadrOOa vi
ordina d' indovioare cosa v' e fra questi due pi8tti." n
pOver nOmo sentissi, a tiLli parole, serrare il cuore d8.lJa
paiIra, e credendosi perduto, esclamo sospirando: OTt.
plnJero TlJpo! Le Dame che cia DOD si aspeuavano, re
swono con un p8.lmo di naso, e gridimdo, "E" indovina, e
indovino," corsero a raccootar la COBa alla Principessa, la
qu8.le non pimto si maraviglia, dicendo che piena certez
za ne aveva, e che ella non era cosi scibcca da prender
per mago Uno cbe non 10 rosse. Le Dame ed i SignO
ri di corte che avevaoo certe tacche, che mal per IOro
e per 1a loro reputazione, se fossero state scoperte, cOr
sero a gara a far gran reg8.li al Mil.go, il qu8.le riograzi
ava intanto 1a cieca fortUna, che 10 faceva si nceo e si
famoso. La cosa del topo fece pure gran rumore mH
la cina e nel regno: non vi fu Gazzetta, ne GiomiJe,
DC Accademia di Scienze, che non ne parlasse, e tutti
sa ne maravigliarono. II secondo J8.dro credevasi gi&
d' essere colla corda a1 collo, molto piu quando il pr8.nzo
fu finito, poiche il Mago cavo iJ sUo taceuino, ed avendo
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guardaw ciascheduno, disse: QuUto eil leclmdo,e vi
scrisse il secbndo pr8.nzo.

Tlladro non vedeva l' ora di andarsene, e corso a' fra
telli, " Siam perduti," dlsse, " siam rovin8.ti, siam mimi.
D Mago ha indovinato cio che era in un piatto coperto,
ad ana fwe del pranzo mi ha guardato, e ha detto ch' io
era il secondo. Qui non v' e rimedio; bisbgna pattuue
con lui, e veder se possiamo almeno campar la pelle."
In fatti il di susseguente mandarono il terzo col gioiello,
e con buona sbmma di denaro. Il Mago pranzo secondo
il sblito, ed ana fwe fece Ia sblita funzione, e scrivendo
disse: E'cco il terzo. Cio mise alladro t8.nt8 paura,
ehe non credeva esservi omw piu rimedio; rna appena
il Mago fu alz8.to, egli gli ando appresso, ed avlmdolo
preg8.to d' udir due parole in segreto, gli disse: " Vena
rando Mago, deh! abbiate misericOrdia di noi: ci ave
te conosciuti, e da voi sblo dipende la vita e la morte
di tre infelici fratelli. E'ccovi qui la crOce della Prin
eipessa, e cento scudi per voi, sol che vi pi8.ccia Iibe
ri.rei dall' infamia e daUa morte." n ereduto mago si
crede giunto in cielo senza Ie ali, ed accettato il gio
iello e gli scudi, dette parola di salvare i Iadri da bgni
pena col tenergli per sempre celati. II signor 'fbpo
esslmdo pbi andato da Madama Fioralisa Ie presentO il
gioieUo, it quale ella inille volte bacio con tal traspbrto,
eOO sembra.va una madre che aveSse ritrovalO un figliub
Jo smarrito.
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Dcreduto mago ebbe la mancia, la qu8.1e qU80tUn
que molto minore fosse di quella che Madama Fioralisa
gli aveva fatto sperare, pure (u moho contento, tanto
piu, che gia aveva in tasea i cimto scudi de' 18.dri, e
molt' wtro denaro che da' Signori e dane Dame di cbr
te aveva riceroto. Nel congedil.rsi dana Prinripessa
volle confessil.rle come la cOsa era and8.ta, ed assicUr8r
la, ch' egli non sapeva niente di negromanzia, e cbe
non aveva mai aroto che far COD gli splriti. La Prin
cipessa, cbe aveva detto a tUtti ch' egli 10 era, ando in
si gran collera che pOco ci manco che non 10 (ausse
gettil.r dana finestra. Ma il signbr Tapo seppe (ar
bubn usa delle gambe, ed in un 8.ttimo fu (ubi' del pa
lazzo, e crede ben f'8.tto d' andil.rsene in 8ltro dominio.
Prima pero di partire si congel1o COD Uno 0 due giovi
noui co' quaIi aveva wtre volte pratic8.to, e DOD pate
far a menD di contar la cosa cbme stava; bode in pOco
tempo, 8.1tro non si faceva che parIare di questa curibsa
novella.

I Giomalisti, i Gazzettieri, e Ie Accademie dene Sci
enze, che avevano asserito ch' egli era un gran negro
mante, scrissero mblte dissertazibni per prom che 10
era; ed essendo insbrte vane controversie che non fini
vano mai, la Principessa pensO a pbrvi rimedio. Di
chiaro coo pubblico editto, che Tapo era oegromante :
mise Una t8.g1ia cbntro di lui, risowta di farlo bmcHu' vi
vo se avesse pOtUto aver]o in potere; e comando a tUt
ti i sUdditi, sbtto pena di morte, di crederJo tale, qu8.1e
ella 10 dichiarava. I Giomalisti, i Ga~ttil:ri. e Ie Ac-
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cademie delle Scienze, lieti di veder la loro 0plDlOne
confennata da una si bella legge, esclamarono ne' lora
fogli: "Oh che gran Principessa ! Oh che gran Prin
cipessa !" e si misero a cercare il Negromante, perche
voIevano vederlo ridbtto in cenere. . Ma egli era gill. in
8.ltro stat(), bye, a dispetto di quei che gliene avevan
aschio, godeva di quel denaro, che la fortima gli aveva
mandhto in si ,litravagante maniera.
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-
lL VIAGGIATORE IGN01UNTE.

PERSONAGGI,

LOBD BONl'tL

LoBD AaTUB ~
LORD COURBRECH ~

h CAv ALIE'RE EaNOLD

ISA'cco
,

LA SCENA SI RAPPRESENTA Il'f LONDR.&..

Camera in casa di Lord BonfiL

Lord Bonfd, Lord .I1rtur, Lord Courbreeh,-entra il
Cavaliere Ernold, ed IsIJcco acc6moda un' Idtra ,e
dia.

ERN. MILORD Boofil, milord Artur, cari amici, rniei
bubni amici, vostro servidor di buon cubre. [eon aria
brillante.]

BON. Amico, siate il ben venuto. Accomod8.tevi.
ART. Mi raIJegro vedervi ritornato alia piwia.
ERN. Mi cj vedrete per poCO.

ART. Per qual causa?
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ERN. In Londra non ci posso piu stare. Ab bella
cosa il ~aggiare ! Ob dolcissima cosa il variar paese,
il variare naziane! Oggi qua, dim8.oi la. Vedere i
magnifici trattllmenti, Ie splendide corti, l' abbondanza
delle merci, la quantit.&. del popolo, la sontuosita. delle
fabbriche. Che volete che io faccia in Londra ?

ART. Londra non e citta, che ceda illubgo si faciI
mente ad un' altra.

ERN. Eh! perdonatemi, non sapete nulla. Non
avete veduto Parigi, Madrid, Lisbbna, Vienna, Roma,
Firenze, Milano, Venezia. Cr~detemi, non S8pete
nulla.

BON. Un viaggiatbre prudente non disprezza mai iI
suo paese. Cavaliere, volete iI te ?

ERN. Vi ringrazio, ho bernto la cioccolata. In 1
!pRgna si bee della cioccolata prezibsa. Anche in ItaIia
quasi comunemente si usa, ma senza vainigIia, 0 alme
no con pochissima; e sopra ogni citta Milano ne porta
il vanto. A Venezia si bee il caffe squisilO, caffe
d' AIessimdria vero, e 10 fanno a maraviglia. A Napoli
poi conviene cedere Ia mana pei sorbetti. Hanno de'
sapori squisiti: e quello ch' e rimarcabiIe per la salute,
sono lavorati con Ia neve, e non col ghiaccio. Ogni
citta. ha la sua prerogativa: Vienna per Ii gran tratta
menti, e Par'lgi, oh il mio caro Parigi poi! per la galan
teria. •.•.. Sempre feste, sempre giardini, sempre
allegrie, passatempi, tripudj. Oh che bel mondo!
Oh che bel mondo! Oh che piacere, che passa tutti
i piaceri del mondo !
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BON. Ebi! [en_a.]
lSA. Signore.
BON. Porta un bicchiere d' acqua al cavaliere.
ERN. Perche mi vollhe far portill'e dell' acqua!
BoN. Temo che il pariill' tanto v' iWbia diseccil.ta la

gola.
ERN. No, no, risparrniatevi questa briga. Da che SOIl

partito da Loodra ho imparato a par18re.
• BON. S' impara piit facilmenle a pariill' che a ta
cere.

ERN. A parlar bene non s' impil.ra cosi {acilmenle.
BON. Ma.chi parla troppo non puc. parlar sempre

bene.
ERN. Caro Milord, voi non RVele viaggiato.
BON. E voi mi fate perdere il clesio di viaggiare.
ERN. Percbe?
BoM'; Perche temerei anih'io d' acquist&.re dei pre-

~uw~. .
ERN. Pi'egiudizio rimarcil.bile e I' osten~one che

alcimi fanno di una seriet8. rigorosa. L' uomo deve es
sere 8Ociabile, ameno. n.mondo e fatto per chi sa~
n~ClIIlit.yer chi sa prevalersi de' suoi onesti piaceri.
Che !l'vOlo voleta fare di questa vostra malinconia? Se
vi trov8.te in conversazibne, dite dieci parole in un' or~ ;
se andate a passeggiill'e, per 10 piu vi compiacete d' es
ser soli; se fate all' amore, voll~te essere intesi senza
parlare; se andale al teatro, ave si fanno Ie opere mu
sic8.Ji, vi andate per piangere, e vi alletta solo il canto
patetico, che da solletico all' ipocondria. Le comme
die Inglesi sono cr'ltiche, istruttive, ripiene di bei carat-

4·,



teri e di b\loni sali, rna 'non CanDO mere. In ltiilia
almimo si gOdODO allegre e spiritose commedie. Oh ! se
vedeste ehe bella mascbera el' ArlBechino! E' un pec
cato, elle in IAndra non vegliaDO i nostri Inglesi so:flnr
la lDascOOra sui man-o. Se si potesse iQtrodurre Delfe .0

Dostre commedie l' Arlecchino, earebbe la cosa piu pia
cev.ole di, que~ mondo. CostUi rappresenta un servo .
goffo, ed aslUto Del medesimo tempo., Ha una ma.
schera lISi8i ridieola, veste un iWlto di piiJ. (WIll", e fa
smaiCellare dalle risa. Credetemi, !lmlci.che, se loeve
deste, can tutta lavostra serietl\:sareste forzUi a, ridere.
Di.oe delle cosa spiritoslSBime. Senota alcUni de' subi
Tezzi che ho ritenuto in memoria. In vete di rur pfll
drone, dira Poltrone- In luOgo di dir. Dottore, dirli.
Dolare; al Cappello, dire. Camp&n#w; a una Utl£ra,
una Lettiera. Parla sempre di mangiare, fa l' imperti
nente con tutte Ie donne, bastona terribillnente iLpadro-;
ne •..

AAT. [-si alza.] Milord, amki, a rivadercl. [parle.]
EBN. Anda.te via ?' Ora me De sovviene. una beJlis...

simllt per la quale e impossibile di trattenere it rillO.
Arlecchlno una sera in una sola c,ominedia, ~gan
nare un vecchio, cbe chiBmasi Pantalbne, si"'(Wasfor~

maw in un Molo, in una statoa movibile,,e in l.1l:I0 sch~
leu-o, e 11lla fine d' ogni sua fur~r'la regalava il bUOD
vecchio di bastonil.te.

COUB. [Ii alza.) Amico, permett~temi. NOB PQ3SO
pill. [parte.]

ERN. Ecco quel cbe impOrta il non aver viaggiil.to.
(a BO'nfil·]

•
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BON. Cavaliere, se cio vi fa ridere, DOO so· ebe pen
saredi voi. NOD mi darete ad intendere che in It8lia

; gli uomini dotti, gli ubmini dj spirito ftdano di simili
scioccherie. n riso eproprio dell' uOmo, ma tutti gli
uomini non ridono pep la stessa cagiOne. V' e it rieli
colo nobile, ehe ha ongina daI vezzo delle parole, dai
sali argiIti, dalle facezie spiritbse e brill8nti. Vi e it
riso vile, che nasce dalla scurrilit&, daDa scioceheria.
Permettetemt che io vi parli Con queDa libel1&, COD em
pUtt parI8rvi un ~iOnto di sangue. Voi Bvere viag
giiuo prima del tempo. Era necessario che ai vostri
viaggi faceste preeedere im~ studj. L' IstOria, la
Crooologia, il~, Ie Matem&tiche, la buooa Filo
sofia sono Ie Scienze piu necessarie ad un Viaggiatbre.
Cavaliere, se voi Ie ave_ stodWe prima di uscire da
Londra, non avreste fermata il vostro spirito nei tratta
mend di VrelUla, nella gaIan~ria di Parigi, nell' Arlee..
cbino d' Italia. [parle.]

ERti. Milord non sa coo si diea; parla cosi perche
DOD ba vieggi&to. [parle.}

II f!,.'

! )/.
..
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DON ERACLIO DEGLI ERA-CLIDI.

PERSONAGGI.

DON ERA'cLIO
DONNA CI,A'UDIA
IL CONTE NE'STORE •
IL DOTTo'RE MELANZA'NA
CAPPALl1'NGA
ARLECCHI'NQ

cavaliere ,civero e 8l1perbo:
8ua mogZle. -
raggiratdre.
procuratOre.
tra.fficante impoatdre.
udmodi~

, ,
LA SCENA SI "Jl.APPRESENTA IN CBEllIONA.,

Camera in CasR di Don Eri.clio.

Don Er/U;lio e il Dottore.

causa ejlY

..

10 non dico questo.
o un ignorante, 0 un furbo.
Ne I' uno, ne I' altro. -
Dunque sara vero, che )a di lei

DOTT. 51 persuada, signor Don Er8.clio, cbe Ia cosa
e eosi.

ERAC;' Voi non mi venderete lueeiole per Ianteme.
Di Iegge ne so ancor io quanto basta.

DOTT. Ella, per quel eb'io sento, mi erode ignoran.,. -
tissimo.

ERAC.
DoTT.
ERAC.
DOTT.

pericolo.
ElUC. Vi dieo, che la mia causa" non Ie posso ~

dere.

...t t
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DO'1"I'. Favorisca. (VOlTe; pur veder ci couYiDcer-
10, Ie tossa possibile.) [f'la Ie.] •

EB.A.f. Ho esaminBto bene l' articob, e 80, che Ia
eausa non la posso perdere.

DOTT. Favarisca. Sa ella di elll!lel'e debitOre di
Anselmo Taccit.gni di duemila Beudi di capitaJe ?

ERAC. E' verlssimo.
Don. E di sette anoi di frutti al cinque per cento?
ERAC. Non 10 nego.
Don-. Dunque bisognera soddislirlo.
ERAC. Ma la causa non Ia pouo peldere•

. DoTT. Cospetto del diaWlIo! Vossignoria e debitO
. re; debitbre e certo.

ERAC. Va bene.
DOTT. Ha ella altro modo da pagilre un tal debi~

I • oltre la cessi,<me del palazzo di cui si tratta?
Enc. 1--0 sapete,.oio Don so dove rivblgermi per pa-

ga,.lo.
DoTor. Dungue 1a causa non si potriL sosteoere.
EIU..c. Ma questa causa non la passo perdere.
Dolrr.~e av~ due teste, me ne vorrei tagliar una.

.. Euc.. Tagliatevi quel che volt~te, la causa non la
posso perdere.

. ...DofT. Ma mi diea almen la ragiboe.
EJuc. Sieur un bel dottbre, se avete hisbgno ch' io

r. vi suggerisca iI~come, il modo, il perehe.
D~,.:SarOun ignorante. Favorisca di illumiofumi.
Euc. In questa sorte di liti non procede il giildice

tnore legal;".
Dor.r. More legali, vorrete dire.

. 4*
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_ ERAo. Ecco qui; voi altri dottbri non sapete altro
che.stare attaccati alle lettere dell' alfabeto. Un UBe.

di piiI, un esse di meno vi fa specie; rna Don sapctte il ,
fondo della ragibne.
. DOTT. La sentiro voleotieri da;lei.

ERAC. Da me sentiretedi quelle cose che vi faranno
stordire. Troverete pochi cavalieri'della mia n~ita,

del mio rango, della mia a~ichita, che sappiaDo come
me di tutto quello che si puo sapere. "

DOTT"" Mi premerebbe s!1per ora la di lei virtu Del
proposito di questa c9.usa..

ERAC. In materia di cause De ho difese f~ piiI di
voi per carit8., per amicizia, per protezibne. 11 mio no
me' alIa curia e rispettato e temuto.

DOTT. S' adoperi dunque per se, come si e adope--.
rato per gli altri.

ERAC. A UD cavalier mio par¥DoD e lecito ag'JSe per
me medesimo come far saprei per un' altro. .

DOTT. Illfunini me almena, che .SODO il di lei procu
ratbre. So il mio mestiere, per grazia del cielo; rna
pure imparero volentieri qualche cosa di pin da. un ca
valiere del di lei talento. -~

ERAC. Noi abbiamo una causa .•• Come c~ama-

te voi la causa che abbiamo ? ..
DOTT. Questo e un giudizio di SalfJillno intentato ds

un legittimo creditere 'ijJattcario per iDteotare l' ejfe.fto '!

ebnoxio. ..
ERAC. Q.uesta obnQxio eun termine da dottore, non

10 capisco.
DOTT. VuOl dire obbligatf'~



»IALOOUL 43

EaAc. Bene dunque, Doi abbiamo una ciwsa <Ii Sol
nG7IO obnOxio.

DoTT. Non confondiamo i termini.
EBAc. Ed io ri dico, we la causa DOB si PUQ per

dere. [alter-tito.] "
DOTT. Sa Don wi dice la ragiOqe, non lie sarO per

sua.so.
ERAC. ill ragione e ~ta. Salviano non p80

portar via,il.palazzo~o di un cavaliere ipoteciJrio,
che non ha altro che qoesto per it decOro della ~i1e

sua famiglia. "Ne vi puo essere, u.e vi sara giudice si b

indiscrcto, ehe dop<> venti Stieoli di noQilui, voglia preci
pitiue una fanUglia come )a mia, cbe" disceode da Era
clio imperatol'6 di Roma.

DOTT. Er8clio eS$llto i~tOre di Costantinopoli.
EJUc. Questo DOD serve; ·lDa )a causa non si PUQ

perdere.
Do......: Ora, ohe l\o inteso la ragione, ll1e De c0us6]o

COD lei: vada da} giudice, mostri Ia discendenza di

..Jiraclio.. . • ,
ERAt. E gli faro vedere, che i ~ei antetl8.ti etQDO

padrOni, tiel Po, daJIa fontana. ~etUsa, dov' ~li nasce,
Bino all' .A.dria~c9, dpve" s' iBselva.

DOTT. nPo s' inselva Del mare r
ERAc. Voj oon sapete iltm che di Sal",wno. "
DOTT. Tutti non p6asona av~r qpa mente ~osi felice.
ERAC. DottOr'~, parliamo'di cose aU.egre. Gia]a

causa Don si puo perdere. Oggi rest!ilrthe a desioare
con noi.

DOTT. Ricevero Ie sue "grazie. (Coovicn pigliar

quel che si puo.) [da Ie.]
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'Ea.c. ibbia.m~ ~ue capphni di V~e:tia; uno aIes-'
, so, e un arrQato, e un pezzo :di vitella moogaoa, e \¥l

piatto di ostrithe, e due bOttiglie esquisite; oltre it s6li-
to desinare ehe avra ordinatQ 111.: Q8m&. .

Don. La si~ Dpnnlf ~Mtdta ~ eDa, per quel
ehe 5i dic~ ohe bB.fl,a all'..econom,ia della casa.

ERAC. Non si dice, 'che ba~.all' eaonornJ,: quest~

.f . son6 ispezi6ni di gente bassa., Donna Ulaudia,' 'mi~ ,
moglia, bacia a11o, splendor della casa, non .,ll'·}'lconomia.

Do~., E Vossigbdria,nt~stris~jma Don s' intrica nelle
case domestic}:1e.. :

ERAC. I pari miei noa· haono'!' usO, IJOO hanno' il
te..po. ~e cQ.'ge maggiori becupaoo-il mio..t~lmll:>.

'DOTT. P~r ~sellHlio, Ie ~ti.· ~ ~;.-

ElUC. SI, an;-.be Ie Jiti, ma~ 9-uest,a ebe ab~mo' .
presentemt'mte. Questa e una lite, ehe non si~ per" ..
dere. ... ,:,~,

~".

'Entra Cappfflu1J:!5a.·

• •
.cAP. ~n pe,f~issibnedi V~ssig~ lllustd.¥ima.-

• E~c. ebe.( ~~n c' eDessuno de" miei s.1'Ori t ".
CAlP. Perdbni; BOn bo trovfl.tq ~UDO. c. Mi-: sana .•-.

preso l' ardire .' ". . ' .
•E:uc. Quelle poe cornltle, ebe I' altro gibrno mi

avete vendute, mm Ie s6mlft!O ~nte. Dicono, che.OO,. •
gettato via il prio denaro.

CAP. Non 98~' inteooono questi signori. Se Vossi
guaria mustgssima ~n Ie avesse 90BOsciUte peranQche
e bubne, DOB-Ie avrebbe compriLte. 10 non ne ho CO'-

J'
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gnizibne, rna ella, ebe sa, Ie ha conosciute sUbito. Non
vi e nessuno in questa eitta, cbe abbia l' intelligenza
delle cose antiche come ha il signor Don Eraclio.
[al Dottore.] .

DoTT. Si, certo. Egli e intelligente di tutto, special"
.mente poi delle liti. •

ERAC. SI, delle liti, delle anlichita, delle cose rare
me nc intendo pili di nes&mo, E son, sicUro, .cbe Ie
cornible sono bellissime, e se Ie mando a Roma me Ie
pagano a peso d' oro.

DO'l'.l'. Se sono corniole antiche, vigliono altro cbe a
peso d' oro. .

ElUC. Tacete col ,·ostro Salvi/mo.
CAP. SignOr Don EriLclio, ho una bella oosa da far-

gii vedere.
ERAC. Che cosa avete da farmi vederc ?
CAP. Due quadri di RaffaeDo.
ERAC. Di quel bmvo, di quel celebre Veronese?
CAP. Non signOre, non sono di Paolo Vero~se, ma

di Raifaello di U rbino.
ERAO. Vo1eva dire di quello. Lasciatemeli vedere.
CAP. Ora, subito. [s' accinta cdla scena e chiJJma un

1467110, che,mene. con due quadri.]
ER4C. Li cODOSCerO io se sono,.di lUfraeDo d' Urbi

na, [al'Dotiore.] .
DOTT.. B8di bene, cbe nOn sierio copie•
.EJu.c. Volete ~segu#u'e a rqe a coribacere Ie cbpie

dagli originali ? .
DOTT. Se:mi pennette" vado via. Ritornero a de...

sinare,'.
, .

.
".',....,
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ERA-C. Tr~eu.etevi un poco: veggiamo questi due
quadri.

Cu. E'ccoli, signOre, questi sono due gioie.
ERAC. [li va osset"Vando con atien.ti6ne.]
DoTT. (Povero seibooo ;. non sa nieDte.) {1M Ie.] ,.

• CAP. Ha mai veduto i piu belli? [a Do'll. Ertrdio.J
ERAC. Aspett8.te. [cava r oteAi"le 'per f1~,.lime-

gUo.]" '
Don. (Piu ehe guarda, rn6llO sa.) [ea 'fl.]

'EII.A.c. E: vero, SODO di 11l4fae1lo da Pesaro.
CAP. D' Urbino'vuOl dire.
Kue. Da Pesaro a Urbino non ei sono ebe poche

I> ,.
~.glia. . . :!'

1>Qn. '(Parmi che stia mal di memOria ancoIll.).... ··
fda se.],. '
~. Qminto V~liOllO que~tl\&e ..qaadri di.Raffa-

~'~ , .

CAP. Non d,i~~ quanto v~no, ehe DODhann~ prez
so. Sono di una v~v~ .ehe ftoB S&-piu ehe tanto. "!.

'- Euc. Si pbssoto aver per-. poco dun~ ?
CAP. Ma es~ta un po' _ziBta,'perehe dietro alht

tela vi ha ritrovato ser. il nome dell' aut~, si'~ in
:formata, e ha int6{o ~ire, ehe Ie pittflre di Rliffaello
5000 raris~jJlle. ...

ElU.c.' Sono r,rlSsime, 10 so ancor io: Luciate ve-
dere.., [osserva per-ili dietro i q~ri.] ....~co iJ nd'lle
dell' au\6re. NOO;si pub Dge cia non sieno di Raf~

faello da Urbnlo. [al DouQr&.] •. ' .:.
I)OTT•. Clii'se ne in}ende" D?n ba da perc. 1a sic'll..-

rezza dietro'del qqaMo. '. .: ,rr
. .' '.' - .

....
~.

'."

9.. '.. ,", .-s;.ol " I

-~.. j,
"", '.
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ElUC. Qui Don si tratta di ~U, sigoor Douftre.
Q~aDto~ la vedova. di questi due qwuki ti Rafi'a
elk> ai Urb1no? [a C~~a.]

Cu. Ella mi ha domandato died zecchini I' UD().;

ma sa iii potessero mr per ott& • • •

EJtAc.Per otto zecchini I' uno sono ass8.i piccoli; De

ho compraw Uno 1'1llbro ieri·grude saL vohe tanto per
tre zecl;hini.

CAP. Di Raj3e1lo da Urbina?
E1u.c. NOD S(} di che.m(ulO sia; ma neD ecaulro.
CAP. PerdOni, i q'Wiri non si appriu.ano 4alla gran-

dtizza ••.
t ~. La so aocor io, daDa JIIftDO.

" Entra il Conte Jl(estore.

CONTE. StPrit6re di Don Eraclio.
ERAc. Amico, si~te venuto in bu6Pa.occasone. 01;

servate questi due ~gidiquadro.

CONTJ:•.Q-' belli!
~ Eiuo. ltldoviaite di che autor" sono. (Non gli la..
sciate .re la tela per di ~.) [d C4Jpal»1l.ga.]

CONTE: Pet me ligiudieo di R.ii"ae1lo..Qi. Urbioo.
ERAC." Originali ooopie?
CONU. Originali lJelll,aimi.
Eaw. QlIi tliceva ancbr io. lndovin8.te. qu8llto ne

vogliono.
CO~TE •. Se sidovessero·valut.are per qUeI che viglio-

no •• ,
CAP. P~r otta.zecchini I' uoo si pbSSODO premiere ~

\" ....
\<"
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CONTE. Li prend~r~i aocor io per 'questo prezao.
(Bravo! Cappalimga si e portato bene.) [da Be.]

DOTT. (Ci giuoco io, che sono d' accordo fra qaesti
due.) [da se.] ,

ERAc. Facciamo cpsi, Conte, prendiiunone uno per

uno.
CONTE. Sarebbe peccllto 10 scompagnarIi.
ERAC. Se volete che io ve Ii ceda . . .
CONTE. Vi ringritzio. Se fossi al mio flmdo Ii com

prerei, ma qui non ho casa mia; e poi ora ho da spen- "
dere in altro. E\ capitata starn8.pe la coutessa mia so
rella.

ERAC. Dav~ero? me ne consolo. Vern) a ~e i •
miei comp]imenti colla dama. t.

CONTE. Mi farete onbre ; ma spicciatevi lii quest~ uo
mo, e non vi lasciate scappare una si bella occasibne.
. ERAC. Priteli nel mio gabinetto, e aspettktemi, che
ora veogo. [a Cappalunga.]

CAP. Si signore. (Mi sono portato bene ?) [al Conte.]
CONTE. (Bravlssimo. Aspettiltemi dallo speziftle.)

[a CappalU/l/ga"]
CAP. (Si signore.) [al Conte;e parte.]..

" CONTE. Come va Ia causa, signor Dtmbre ?
DOTT. Peggio cbe mai, signore.
ERAO. E'ccolo qui: e ostinato a credere, che voglia

termioa.r male; e io giudico e sosrengo e provo, che l~

causa non si pub perdere. .

CONTE, CoBi diceva anOOr io; mi pare, che Don
~r8.cIio non ]a po::;sa perdere. .

DOTT. Ma la ragibne su cui si fonda, e ridicola.

,
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Com-E. Su qual principio fondate voi, Don Ericlio,
la ragione vostra ?

EIuc. Sopra un prineipio certo, infallibile.
DO'M'. Percoo un cavaliere 000 ha da restare senza it

palazzo •.•
Euc. Taeete. Non e questo 11010 il mobvo.
CONTE. No, nOD e questo il solo motivo. Coomne

esaminire Ia DatUra del debito.
Euc. Questo conviene esamio8re.
CONTE. E se I' iporeca e generaJe 0 speciale.
EJuc. E Be e gemrille, DOD si puG dire speci8le.
CONTE. E se al contriUto mimcBDO Ie debite soIennita,.. .

DOn bene.
ERAC. Non bene un contr8.tt0, ebe e fatto senza

soleonita. n Conte sa quel coo si dice. Dottbre, vi
aspetto a mangili.re i eappbni meco, e la causa non si
puo perdere. [plwtono.]

Don Erlzclio, Donna Claudia, ed .I1rlecchinQ.

ERAC. Vi cerco, e non ti ritrbvo.
CLAUD. Chi cerca trova. E'ccomi, se mi volete.
ERAC. Che cosa wble costili ?
CLAUD. E' venuto a dirmi, per parte del Conte, che la

Contessa • • . sta bene, ed ha riposato, ad e in grado
di ricevere. Non e vero? [ad Arlecchino.]

ARL. Signora si', everissimo.

CLAUD. E io voglio andare ora a farle una visita.
ERAC. Piano con questa visita. Non so se si convengl!

di farla.
5
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CLAUD. Una dama venuta ora per la prima volta in
dUB., non dovr8. essere visitata? Andate a dirle, coo sa
ri> a riverlrla . • . [ad .1rlecchino.]

ARL. Vado siIbito.
,EBAc. Aspettate. [ad .1rlecchino.]

ARL. Aspetto.
ERAC. Tutte Ie regole patlscono la lora eceezibne.

Non so, se ad una moglie di Don ErlLclio convenga
visitar per la prima una contessa, che equalehe cosa di
meoo.

CLAU». n Conte enobile quanta noi. Andate. [ad
.1rlecchi'IW.]

ARL. Signora si.
EBAc. Fennatevi. [ad .1rlecchino.]
ARL. Non mi movo.
EBAc. Piano con questo nobile quanta noi, eM· lit

Dobiltit. di Don Eraclio non si pui> paragonar con nes
SlmO; e voglio, che si sostenga la riputazione degli
Eraclidi.

CLAUD. Ma iJ Conte e pur vostro arnIco.
ERAC. Amico usque ad bt*m, che vuOl dire fino alIa .

marte; ma I' amiclzia non ha da ohraggiare la delica
tezza di un sangue, che e piu puro, e piu netto, e piu
purgata, e piu nobile di quella, che ho creduto fosse fin
ora.

CLAUD. Sara vero tutto quello ehe dite; ma l' umiltit.
per altro e sempre appremabile. •...• Andate
alIa casa del Conte Nestore. [ad .1rlecchino.]

EBAc. Andate; e dltegli, che se verri.la Contessa a
favonre la moglie di Don Er8.clio .•• [ad ArleccAino.]
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CLAUD. Dlteg}i, c!le la moglie di Don Eraclio sa il
suo dovere•. [ad .I1rlecchIno.]

ERAC. Fermatevi. [ad .I1rlecehino.] E vai, prima
di discendere ad un atto di viM, sappiiLte megno chi
siete.

CLAUD. Lo so benissimo ..•
EIuc. No, non 10 sapete ancora. Credei fin' ora,

che il sangue mio deriv8.sse dagl' Imperatori Romani.
Mi disse certo dottore, che Eraclio fu Imperato~ di
.costantinopoli. And8.i a leggere la storia in un diziona
rio, e trov8.i che gli Eraclidi sono discendenti da E'rcole.

CLAUD. Questa per altro e una notizia, cbe mi 5Or
prende.

ARL. Se e vero, che il signor Don Eraclio sia
discendente da E'rcole, 10 vedremo.

ERAC. Come si vedra.? -
ARL. Ho sentito dire da mia nonna, che E'rcole,

avanti di morire, sia diventato matto.
ERAC. Vattene via di qua., temerario. Non insultiu"

la memoria di quell' eroe.
ARL. E che filba colla rocca, e col Cuso.
ERAC. Parti, ti dico.
ARL. E che ha fatto a' pugni con una bestia.
ERAC. Vattene, 0 ti rompo il capo.
ARL. E' distlendente da E'rcole, diventa matto. [di

~Cndo forte, e timoro8o parte.]

ERAC. Da qui innanzi voglio farmi portare maggior
rispetto.

CLAUD. E' poi vera questa cosa ?
EBAC. Verissima.
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CLAUD. 8i puo dire Iiberamente nelle conv~zioni r
ERAC. 8i pUG dire, e SipliG dire di piu. Ho trovatO

nell' autore istorico trentasette citta. col. Dome di Era.
ella; e siccome si vedono tanti, che fra i loro titoli e
giurisdizioni inc8.s11'ano il nome di piu paesi, voglio in
avvenire chiamarmi Don Eraclio degli Eraclidi, signore
delle Trentasette Cittil..

CLAUD. Chi equest' autore istbrico, da cui avete rica-
ville queste belle nowie ?

ElUc. II Dizionario. [con Benetti.]
CLAUD. E' autor Greco 0 Latino?
ElUc. E' Francese, signora. 10 l' intendo bene ii

Francese.
CLAUD.. Ho piacere, che mi abbiate partecipato

questo novello fregio de.lla vostra casa.
ElUc. Voi avete un marilo, che ha nelle venejl san-

gue di un re di Tebe.
CLAUD. E;a re di Tebe E'rcole?
ERAC. -Certo.
CLAUD. Me he consolo infinitamlmte. Anch' io per

altro sono di casa illustre.
ERAC. 8i, certo; vostro padre Don Anselmo Vesuvi,

credo sia stato ne' primi secoli signor del Vesuvio.
CLAUD. In fatti noi veniam da Pozzuolo.
ERAC. E' cosi senza altro. Convi~ne riformare Ie

nostre armi; e nella mia voglio aggiungere la clava, e
nella vostra Ie fiamme.

CLAUD. Convien llccrescere il trattamento ancora.
ERAC. 8i, cerlo ; almeno il numero della serntu.
CLAUD. E Ie gioie mie non corrispbndono ad un tal

grado.
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ERA-c. Ancora queUe si aumenterimno.
CLAUD. Principiiuno almeno a riscuoter~ queUe che

rono al Monte.
Euc. Si, dite bene.
CLAUD. E non ho altro, coo questa vesuto solo per

comparire.
Euc. 10 pure sono nello stesso caso; rna si fan

4}uel che occorre.
CLAUD. Den8.ri ne avete f
Euc. Ora non ne ho, per dirla.
CLAUD. L' entrate di quest' anno mi pare si sieno gia

:consumate.
ERAc. Si, e ancbe queUe dell' anno venturo.
CLAUD. E la causa del palazzo come va ?
ERAC. Non si pub perdere. Tanto piu ora, che il

tlUOVO grado scoperto della mia antichit8. porra in sogge
wone j creditori ed il giudice.

CLAUD. Ma, carD Don Eraclio, dove troveremo i
-denari da far Ie belle cose, che avete detto di fare?

ERAC. Non si potrebbe trovare un miglialo di scudi
in prestito ?

CLAUD. Da chi mai ?
ERAc. Ho il mio gabinetto, che mi costa tank); rna

il decbro vuble, che non si tocchi.
CLAUD. E poi sono cose, che non si trbvano da ven

dere si facilmlmte.
ERAC. Ci sarebbe il Conte, che potrebbe aiutarmi.
CtAUD. Certamlmte il Conte non edi catuvo cuure,

potreste dirglielo • . .
EBAc. Sarebbe meglio, che glielo diceste voi.

5*
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CLAUD. Perche io, e non voi ?
EBAC. A un cavaliere del mio sangue non e leeito

l' abbasslU'si.
CLAUD. A vpstra moglie nemmena.
ERAC. Come donna perehe no?
CLAUD. A cbe o.tolo glieli avrei da cbiedere?
ERAC. Per imprestito.
CLAUD. Con qual sieurezza ~

ERAC. Con quella della parola nostra.
CLAUD. E se si manea ?
ERAC. Non si mancheni. mai per mala volant&. di

pagare.
CLAUD. Si puo mancare per difetto del modo di

soddisfare.
ERAC. Con quella cortesia, con cui ci fani. I'impresti

to, avril la bonta di aspettare ancora.
CLAUD. Attendel'o dunque, ch' egli venga da noi.
ERAC. Non sarebbe mal ratto, che faceste una visita

a sua soreHa.
CLAUD. °Ma il decoro della nobilul nostra ?
ERAC. Ho pensato a quel che diceste poc' anzi. La

I~odestiaesempre lodabile.
CLAUD. Andero dunque.
EltAC. Si, andate, e procurate, chiedendogli i mille

scudi, di salvare il decoro, senza mostrare di averne
certo bis6gno.

CLAUD. Senza bisbgno, non si domanda.
ERA-C. Dite per fare una spesa capricciosa pet voi,

ohe non volete ch' io la sappia ; che pagberete del
vastro colle mesate che vi si danno per Ie spille.
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CLAUD. Colle rendite del Vesiavio.
EllAc. Eh, non e tempo di banelIette.
CLAUD. Potreste voi assicurarIi sulle trentaaette cittL
EllAC. Andate, sa volete; sa DOD volete, lasci&te.
CLAIJD. Vado, vado. •••••
ERAC. Vi raccomiwdo di far presto.
CLAlTD. Converra Wi tratt8.rla la sorella del, CODte,

invititrJa a pranzo da noi.
EllAc. Si, certo; quando ci am prestBtl egli i mille

scudi.
CLAUD. Buono! gli daremo da desibare coi deniui

suoi.
EllAc. Non perdi8.mo il tempo. Ciaschedimo cobperi

al Justre della famiglia.
CLAUD. Vado a procurare Ii mille sCudi.
EIuc. Vado a far inquart8.rele armi. [pcJrtono.]
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t' AVVENTURIERE ONORATO.

PERSONAGqli

GU&LIE'LXO, J7em%iano pw tJ1l11entUra in Palenlath
Donna LI'VIA, fledurJa ricca Palermitana.
Donna Auao'aA, moglie di Don Filiberto.
Don FILIBE'RTO, pOtIero cittadino di PaUrmo.
IL CORTE DI BRANO, ~
hMARCBE'SE D'0'8IXO, prdmdenti di Donna LifJia.
h CONTE PO'RTICI,

FERMO, l camerih'i di Donna LlfJia.
TARGA, ~
Un P AG&IO di Donna LWia. '
AItri SERVIDO'RI eM noo panano.

, ,
LA SCENA II RAPPREIENTA IN PALEILXO.

Camera in casa di Donna Livia.

Donna Livia, poi it di lei Paggio.

Ltv. Ecco qu8.ttro partiti di matrimonio che mi si
.fFeriscono, rna mUno di questi rni da nel gemo, creden"
dogli tutti appassionau, non gia per me, rna per l' ac
quisto della lma ricca dote. 0 goder voglio Ia libertB.
vedovile, 0, se nuovamente ho da legarmi, far 10 voglio
per compiacermi, e non per sagrificarrni. Oh! se quel
Veneziano, che e in Cl\Sll di donna Aurora, fosse vera
mente una persona ben Data, come dimostra esserlo,
quanta volentieli 10 sposerei! ancorche fosse pOvelO
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lion m' impor-terebbe; dieci mila seudi l' anoo eli rendita,
cbe mi ha lasciati mio padre, basierebbero 80cbe per lui.
Spero, che quanto pr~a colle Jenera di VeDezia patIO
assicuranm del varo.

P A.G. SigoOra.
Llv. Coo c' e?
PAG. E' qui la signora Donoa Aurora. E'SlDm&&u,

ed ha salito mezzo Ie scale.
Llv. E' sola?
P A.G. Non signora. E' in compagnia d' un iOrestiere.
IAv. Sara quello, coo 81a in casa con lei. Non 10

ooDosci?
PAG. Oh se 10 conOsco! E come! Se ne ricOrd8Oo

Ie mie mani.
LIV. Le tue maoi! Perche?
PAG. In Messina, dove io sooo stato, egli faceva il

maestro di scuGla, e mi ba date tante maladette spalm&te.
LIV. Faceva il maestro di scoOIa?
PA6. SigBbra si.
Llv. (II maestro di scuola? Non vi e gran Bobilm

Yeramente.) [tla Be.]E'ccogli. Fa,cbe passino. [alP-g.]
PAG. (Sa mi desse om Ie spalmate, gli vorrei cavare

un oecbio.) [tla Ie, e pMte.]

E'ntrano Donna .I1.urOra, Guglielmo, e i ServidOri.

Ln'. E pure all' aspetto pare un oomo assai pm
ejyile. Basta, 10 assisterO tant' e tanto, e sa non wi Illlr&
lecito di sposarlo, proeurero almeno, cb' egli resti im
piegato in questa nostra citta.

Ava, Arnica, eocomi a ~yi incQmoOO.
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LIv. Voi mi onorate.
GUG. Fo umillssima riverenza alia signora Donna·

Livia.
LIV. Serva, signor Guglielmo; accomodatevi. La

cioccolata. [ai ServidON1 [aeggono, Donna /l:urlJra nel
mezzo: i aerr1idOri partono.] Come ve la passate, signor
Guglielmo? State bene?

GUG. Benissimo, signora, per ubbidirla.

[frattanto che parlano, i Servidori porlano la cWao
lata, la beano tutti e tre, dopo i SerrM6ri plJrtono.]

LIV. ••.•• Come vi piace la nostra ciua?
GUG. Mi piace assaissimo; rna tanto non mi piace

la cittil, quanto i bei mobili, che ci sono.
LIV. E dove sono questi bei mobili ?
GUG. I mobili piu preziosi di questa citta sono in

questa camera.
LIV. Queste tappezzerie non sono si rare, che p6ssa

no attriuTe Ie vostre ammirazioni.
GUG. Eh! signora, c' e altro che tappezzerie. Cia,

cbe adoma questa camera, e questa ciua, sono due begli
occhi, una bella bocca, un bel viso, un trattiLr nobile,
una maniera che incanta.

Aua. Oh! via, signor Guglielmo, non principiate a
burliLre; qui non ci SODO Ie belle cose, coo dite.

LIV. (Sta a veder cb' ella creda, ch' egli intenda par
1&r di lei.) [da ,e.] Per altro in questa citta ci stareste
yoi volentieri ?

Guo. Si signora, ci starei volentieri.
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AUR. La mia casa sara sempre a vostra disposiDboe.
LIV. (E non ha da mangiiu- per lei.) [dtlle.] Sa

rebbe bene, se voJeste rimanere in Palenno, che avea
un impiego.

GUG. Certamente ci starei allora piil volentieri.
AUR. Dite, arnica, coo impiego credereste voi addat

tioo pel signbr Guglielmo?
LIV. Col tempo potrebbe avere qualche cosa di bub

no; frattiulto per non istiu-e in ozio, per aver una
ragibne presso il pubblico di trattenersi, potrebbe {are
il maestro di scuola.

GuG. (Oh diarnine, che cosa senlO!) [da Ie.]
AUR. II maestro di scubla?
LIV. SignOr Guglielmo, non I' avete voi esercit8to in

Messina? II mio Paggio e stato aDa vostra seuwa.
GUG. Le diro: e vern, DOll 10 posso negare. A

Messina ho dovilto insegniJ.r I' abbicel. Sappiano, si
gnore mie, che partito da Napoli, con un bastimento per
venire in Palermo, una burrasca mi ha fatto rompere
al Faro. Ho perso la roba, ed bo salvato la vita. Son
andB.to a Messina senza denan, malcoDcio dal mare e
dalla fortUna, sconosciuto da tutti, senza sapere come mi
far per vivere. Sono statoaccolto con caritiL da un
maestro di scubla, ed io per ricompeDsa del pane,
ch' egli mi dava, 10 sollevava daDa fatica maggiore, e per
tre mesi continui ho insegnato a leggere e scrivere a'
ragazzi; professione, che non e trattB.ta daDe persbne
nobill, quando e mercenana: rna che non pregiudica in
vemn· conto ne aDa nascita, ne al decbro di un ubmo
onesto, e civile.
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AUtl. Sentite? II signOr Guglielmo euna persbna
civile. Ha fatto il maestro per accidente; gia me 10
aveva detto. [a Donna Lima.]

LIv. Come poi aveta fatto a partir da Messloa?
. GUG. Coil' amto di un mio paesano. Noi altri Vene·
zilmi per tutto il mando ci amiamo come fratelli, e ei
aiutiamo, potendo. Mi ha egli assistito, mi son imbare&.
to, son giunto in Palermo.

AUR. Quei due NapoletBni amici di mio manto, eh.
vi hanno a lui" raceomandato, dove gli avete conosciUti
voi?

GUG. Per accidente nella tart8.na, ebe qua mi trasportb
da Messina. Presero a vorermi bene, a mi feeero il
maggior 'reg8lo del' mondo, collocandomi in una CRsa,
che mi ha eolmato di benefizj.

AUR. II signor Guglielmo si fa adorare da tutti.
LIV; Si, e vero>; ha maniere veramente gentili.
Guo. Le prego, non mi facciano arrossire.

Entra Fenno, poi il Conte di Brano.

FER. Signora, e il signor Conte di Brano.
Ltv. Venga, e padrone.
FER. Quel signore mi par di conoscerlo. [o~tJe1'11;Jf/,(lo

bene G1Jglielmo, e parte.]
AUR. Se avete vlsite, vi levero I' incomodo. [a Donna

Lima.]
LIV. No, trattenetevi. ·Questi euno de' miei pre

tendenti, rna non gli abbado. E' un ipocondriaco,
collerico, non so ebe fare di lui.
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AUll. (Quanta superbia per essere un poco ricca!)
[00 .e.]

CON. DI BRA.. Servo di Donna Livia. [tutti I' GZmao.]
Ltv. Serva, signor Conte. Accomodil.tevi. Sedete.

[tutti leggono.]
CON. DI BRA.. Voi siete in buona CODversaziboe. [/I

Donna Livia.]
Ltv. Quel signor forestiere evenuto COD Donna Auro

ra a favorirmi.
GUG. Servidor suo umillssimo. [al Conte, clae 10

guarOO.]
CON. DI BRA.. Padron mio (iveritissimo ••• Mi

pare, se non m' inganno, avervi veduto qualche altra
volta.

GUG. Non eDiente piu f8.ciIe.
CON. DI BRA. NiD avete nome Guglielmo?
GUG. Per obbedJrla.
CON. DI Bu. Voi dunque siete il signor dottbr Gu

glielmo, che esercitava in Gaeta Ia medicina.
Llv. (Un medico?) [00 Ie.]
Aua. (Un dottbre?) [00 Ie.] Si, si, me I' ha deUD che

ha fatto il medico.
Llv. (Se emedico, PUQ esser nobile.) [00 Ie.]
GUG. Si, signore, e verissimo ; a Gaeta bo esercit8.to

la medieina, ma non son medico di professione. Mio
padre era medico, ho imparato qualche cosa da lui,
qualche cosa ho imparil.to a forza di leggere, e di senOr
discorrere. Ho giril.to il mondo, ed ho acquistato delle
cognizioni particoliui. Parnto da Napoli, per eiwsa di
una disgrazia accadutami, mi sono ritirato a Gaeta, e

6
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non sapendo come altrimlmti poter campilre, mi sono
inteso con 10 speziil.le, son passato per medico; ho ri
ceuato, ho curato, ho guarito, ho ammazzato, ho fatto
anch' 10 quello, che fanno gli altri. In somma oampai
benissimo, e qualche cosa ha potilto anche avanzarmi.
Finalmente, per curiositA di sapere che cosa era successo
di una certa ragazza, son ritomato a Napoli, ed ho ab
bandon8td la medicina, la quale per quattro me'si con
tinui in' aveva (atto passare in Gaeta per l' eccellentissi
mo signOr Guglielmo.

AUR. Bravissimo! lodo il vostro spirito.
Llv. Signor dow)J~", io pa6sco qualche incbmodo, mi

prevarro deDa vostra v~tU.

GUG. PUG essere, ch' io a.bbia per lei un medica.
mento a propbsito pel di lei male.

CON. DI BRA. Dite; perche~ lasciato di colti
V8.re la medicma? Siete forse poco ben persu8.s0 In

favbre di una tal professiboe?
GUG. Anzi, la venero, e 1a rispetto.
CON. DI BRA.. E pure ci sarebbe molto che dire •
GUG. SignOr Conte, mi perdOni, non diea male de'

medici. Perche se si dice male de' cattivi, se ne otren
dono anoOra i bubrii.

Entra Fermo.

FER. Signora,il signbr Marchese d' O'simo. [a Donna
~ivia.] .

CON. DI BRA. (Ecco un mio rivale.) [da Ie.]
Ltv. E' padrone. (Anche costili mi secca.) [da Ie.]
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GUG. (Or ora vien qualche principe, qualche duea.)
[da se.]

FER. Signore, servidor suo. (0 Guglillmo, metthl/lo
una seggiola vicino a lui.)

GUG. Vi saluto.
FER. Ella non mi conosce phi?
GUG. Mi pare; rna non mi sovviene.
FER. Non si ricorda aRoma, che abbiamo seroto

insieme?
LIv. (Che sento!) [da se.]
Aua. (Come?) [da se.]
GUG. Servito? Dove? In qual mamera?
FER. Si, signore, io era cameriere, ed eDa era so

gretario.
GUG. Da servire a servire vi edell~ dift"erenza, signor

somaraccio.
LIV. Andate a rispbndere all' ambueiata del si!Dor

Marchese. [a Fenno.]
FER. (VubI fare il cavaliere, e anch' egli mangiba il

pane degJi altri.) [da se, e parte.]
AUR. Colui dee sbagliare, non vi conoscera..
GUG. Non signora; non ha sbagliato, dice la vem.

ARoma ho servito da llegretiuio. Parm dalla pfttria per
Ii disbrdini della gioventli. Andai a Roma per mio di
pOrto; finche ho avuto denari me la sono goduta; ter
minati questi, ho principiato a far de' lunarj. Non sa
peva pili come andar innanzi. Trova.i- un cavaliere, che
conoscendomi ebbe compassione di me, e P bo servito
da segretario. La canca per altro di segret8.rio con un
~valiere di rango c di autorita non toglie, anzi accresce
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I' onore ed il merito a un giovine nato bene, che voglia
6sercitarsi per avanzare la sua fortuna.

AUR. Eh! io losapeva, che aveva fatto anche il se
p-etiuio.

Llv. S' io fossi una signora di rango, esibirei al signor
Guglielmo la mia piccola segreteria.

GUG. Mi sarebbe di l;loria I' onor di poterla semre.

Entra it Marcke8e d'O'simo.

MAR. n' {)lSI. Oh! signora Donna Livia, siete otti
mamente accompagnata. [tutti si salutano vicendevol
mente.]

Llv. 10 ho piacere di non restar sola.
MAR. n' {)lSI. Avete delle liti ?
LIT. Perche?
MAR. n' O'SI. Veggo che avete I' avvocato.

- Llv. E chi e quest' avvocato?
MAR. n' {)lSI. E'ccolo qui; il signor Guglielmo. 10

l' h6 consciuto in Toscana, ed egli forse non si ricorda
di me.

GUG. Mi ricordo benissimo di avere aroto I' onor eli
vederla. So ch' ella aveva una causa di cODsegnenza, e
so anche che l' ha perduta.

AUR. (Anche I' avvocato!) [da se.]
• LIV. Avete fatto l' avvocato in Toscana ?

AUR. Si, si, me 10 ha confidato.
GUG. E'verissimo. Ho fauo anche I' avvocato. Stan

co della soggezione, che deve un segretario sotrrire, ho
cambiato paese, ed ho cambiato ancora la professi6ne.
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Ho esercimto 1a professi6ne leg8.le, e posso dir con for
tima; e in poco tempo io aveva acquistato credito,
aderenze, e quattrini; e se io tiri.va ion&ozl per questa
strada, oggi forse sarei in uno stato da non invidiare
nessimo.

LIT. Ma perche abbandonare? . . •
GUG. Perche ho voluto veolr a stare in Palermo.
AUK. Caro avvocato; volete fare la V08tra professione

da noi?

lAv. 10 ho delle liti, e ho delle parentele parecchie,
DOD dubitate, non vi lascerO mancBr cause.

AUK. Chi ha roba ha litlgi. Mio manto n' e pieno.
Vi dara un tanto I' anno.

Ltv. (Povera pezzente!) [00 Ie.]
CON. DI BIU. (Donna Livia si scalda molto per quel

forestiere. Sta a vedere, che e di lui innamorata.)
[00 Ie.]

MAR. n' O'SI. (Non vorrei, che il signOr avvocito
facesse acquisto di Donna Livia. La sua dote non ha da
essete sagrificam.) [da Ie.]

Entra Targa.

TAR. Signora, il signOr conte Pbrtici. [a Donna Li.-
via.]

Llv. Venga pure. Mettete uoa seggib]a. [a Targa.]
GUG. (Or ora viene totto Palermo.) [00 Ie.]
TAR. Servidbr umilissimo. [a Guglielmo, mettendo la

,eggiOla.)
GUG. Addio, galantuOmo.

6*
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LlV. Che! 10 conoscete anche voi? [a Targa.]
TAR. Si, signora, I' ho conosciuto in una citta dello

8tato Veneto, dove era cancelliere del criminwe. [parte.]
AUR. (E' bellissima.) [da Be.] E' vero, evero, 10 so.
LIv. Quanti mestieri che avete fatti ! [a Guglielmo.]
GUG. Che vuol ch' io Ie dica? Ho fatto anche da

cancellier criminaIe, e per dirle la verita., questo fra tanti
mestieri, che ho fatti, e stato, secondo me, il piu bello,
il piu dilettevole, il piu orriogeneo alIa mia inclinazione.
Un mestiere civillssimo, che si esercita con nobilm, con
autorim; che porge I' occasione di trattar frequentemlmte
con persone nobili ; che da campo di porer far del bene,
delle carita, dei piaceri onesti ; che e utile quanto basta;
e tiene la persona discretamente e virtuosamente im
piegata.

LIV. Sappiate, signor Guglielmo, che nella mia ere
dim vi e una giurisdizione comprata da mio padre, in
cui vi posso far cancelliere;

AUR. Se mio manto andril. fuori per govematore,
nOD lascera. voi per un altro.

Entra il Conte partid,.

CON. POR. Riverisco lor signori. [tutti Ii ,alutano.]
Oh poeta mio! vi sono schiavo. Siete qui per fare
alcuna delle vostre opere? [a Guglielmo.]

GUG. Padrone mio riverito.
AUR. (Un' wtra novita..) [da ,e.]
LIV. Anche poeta? [verso Guglielmo.]
AUR. Si, epoeta. Non 10 sapete? [a Donna Livia.]
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CON. POB. 10 I' ho conosc!uto in N8.poli. 80 inteso
delle sue poetiche composizioni, ed ho veduto in pa
recchi teatri delle sue fauche.

AUR. Dh! questa e una bella professibne !
LIV. Questo e un mestier dilettevole.
GUG. n compbrre per Ii te8.t.ri 10 chiamano bella p~

fessiooe, mestier dilettevole? Se sapessero tutto, 000

I' ioteoderebbero gia. cosio Di quanti eserc'lZj ho fatto,
questo e stato il piu Iaborioso, il piu difficile, il piu tor
meotoso. Oh! I' e pure la dura COS8, faticare, sudare,
striIggersi ad un tatbllnO, per far una teatriUe composi
ziooe, e poi vederla gettar a terra, senurla criticare,
lacerare, e in premio del sudore e della fauca aver de'
rimproveri, e de' dispiaceri !

Aua. Ma credo poi sia un piacer grande, quando si
sentooo Ie proprie fauche applaudite dall' universRle.

Guo. Prima Ie diro, che poche volte I' universRle si
conteota, e poi quaod' anche siasi piu volte di uno scrittbr
compiaciuto, una cosa sola, che sia, 0 che sembri esser
catuva, fa perdere il merito a tutte Ie cose, che C'urooo
applaudite. E se Ia lode si da. a mezza voce, il biRsimo
si precipita sonoramimte, e coo baldiwza.

LIv. E' meglio, che facci8.t.e I' avvocato. 10 vi procu
rero degli amici, e questi cavalieri vi assisteranno.

AUR. E poi mio marito non vi fani mancRr cause.
MAR. n' O'SI. La oostra citta. eben provveduta; non

c' ebisogno, che un forestiere venga ad accrescere .i1
nu.mero degli avvocati. (Costui si va acquistiwdo il
cuore ill Donna Livia.) [da Be.]
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LIv. Signor Marchese, se voi non volete prest&rgli
la vostra protezione, non importa, tant' e tanto il signor
Guglielmo avra. da vivere nella nostra cittB..

MAR. n' 0'81. Si, am da vivel'e. Basta, che una ve
dova ricca 10 voglia mantenere.

Llv. Una vedova ricea pub disporre del suo senza
esser soggetta alIe censure di chi non deve imbarazza.rsi
ne' fatti suoi.

MAR. n' O'SI. Per non imbarazzarmi ne' fatti vostri, vi
levero il dismrbo. Spero, che il signor avvoc8.lo avri.
cervello, e prima di prendere alcUn impegno, s' infor
mera chi e il Marchese d' O/simo. [parte.]

GUG. Ho capito, signore mie, si principia male.
AUR. Eh! non abbiate paitra, mio marito vi di

fenden..
GUG. L' avvocato nOD 10 fo sicuramente. Non

vorrei, che il signor Marchese •.• Un forestrere fa
cilmente pUG tbgliersi di mezzo.

Llv. Bene, fareta il medico.
CON. DI BRA. Che? Abbiamo noi necessitli. di medi

ci? chi volete che si fidi di un ciarlataoo ?
GUG. Mi ooora troppo questo cavaliere. [con ironia.]
LIV. Signor Conte, voi parlate male di una persbna,

che io ammetto alIa mia conversazione.
CON. DI BRA. (Cosmi l' ha innamorata senz' 8.ltro.)

[da ,e.] Si, ecco Ie persOne che si proteggono dalle
belle dame. Un incognito, un avventuriere, un impo
store; servitevi, come vi aggr8.da, ma il signor medico
dispoogasi a mUlar &ria. [parte.]
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GUG. Per quel ch' io sento, andiimo sempre di
bene in meglio.

Aua. Non abbiate paiIra, mio marito vi difendera.
GUG. Ne anche il medico non 10 (0 certa; non vo

glio, come forestiere, che mi prendano per un ciarlatimo.
LIV. Non avete detto, che piu vi va a geoio la pro

fessibne del cancelliere ?
GUG. E' verissimo.
Ltv. 10 vi procurero una delle migli6ri cancellerie,

se la mia non sara lucrbsa tanto che basti.
Aua. Mio marito, mio marito ve la trovera.
CON. POR. Oh! la sarebbe bella, che un (oresnere

venisse a mangiar il pane. coo e riserbiito per li paesiwi.
10 mi protesto, che cancellerie il signor Guglielmo non
ne am

GUG. Obbligatissimo aile di lei grazie. [al Conte.]
CON. POR. (A poco a poco Donna Livia 10 (a pa

drone del di lei cubre, e delle di lei riccbezze.) [da Ie.]
ill. Signor Conte, voi non disponete delle c8riche di

questo regno.
CON. POR. Eh via, signora, se vi preme il bel Ve

neziano, mantenetelo del vostro; e se volete beneficarlo,
sposatelo, che buon pro vi (accia !

GUG. (Questo sarebbe il piu bell' impiego del mondo.)
fda Ie.]

LIV. Nelle mie operazibni non prendo da voi con
siglio.

AUR. Eh! che il signor Guglielmo DOD ha bisbgno
di pane; e in caSa di mio manto.
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LIY. In ogni forma resterete in Palermo, e per far
conoscere il vostro spirito, il vostro ta)ento, darete al
nostro teatro alcima delle vostre composizioni.

CON. POR. Si, veramente ci fara. un' be) regalo. VeITli
colle- sue opere a rovinare anche il nostro teatro. 10
parlero altamente contro di 'lui; e se a voi, signora,
piacciono Ie di lui opere, Catelo operare in casa vostra.
(Non sara. vero, che un forestiere mi contrasti il cuore
di Donna Livia.) fda Ie, e parte.]

GVG. Mi vogliono cacciar via di legge.
AUR. Eh ! Don abbiate paW-a, mio marito vi difendera.
Ltv. OrsU, a dispetto di tutto il mondo, voi resterete

in Palermo. se vi ~ate, 18 mia CQSS ea Vostr8

disposizibne.
AVR. Oh! perdonatemi, Donna Livia, egli ein casa

mia, nOn abbatidonera mio marito. Signor\Guglielmo,
andiitmo, )eviil.lIlO l'incomodo a Donna Livia. [8' ala-a.]

GUG. Sono a servirla. (10 mi trovo bel piU curiosa
imbarazzo del mondo.) [do, Ie; .' Iilzano.]

LIV. Disponete della mia casa; ricordatevi, che ho
della stima per vol, che potete fare )a vostra fortUna; e
non vi lasciate sedurre.

AVR. Venite, 0 non venita? [a Guglielmo in atto di
partire.]

GUG. Vengo. (Sono imbrogliato davvero.) [da Ie.}
Ho l' ouore di riverirla. [a Donna Livia.] (Non so, che
risblvere ••• Basta, mi regolero.) [da Be.]

AUR. Serva, Donna LIvia.
LIV. Servitevi della mia carrozza, se vostro marito

non ve ne avesse mandata un' altra.



Ava. Andiamo, andiluno. [COts diIpetto 4. Guglielmo,
poi parte.]

GUG. (Si prende ip888O. Quasao e il sblito; il ricco
hurla il pOvero.) [fla Ie, e parte.]

Llv. n signOr Guglielmo e un gibvine, coo merita lotto

il bene, e lotto I' amOre. Sempre piu mi pi8ce. Sempre
piu ho cODcepito stima di lui. Si, 10 voglio io assistere a
dispetto di chi nOD vuole. Non curo il Marchese, non
abbBdo al Conte d' O'mmo, rido del Conte Pbrtici, e
Donna Aurora mi fa compassiboe. AssisterO questa gil>
vine a dispetto di lotto il mondo, poiche da tUUo que1lo,
che si rac~qgIie della sua vita fin ora, egli e un uOmo
cirile, egli e un Avventuriere Onorato. [parte.]
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, ,
IL VIAGGIO FELIC E,

o
,

L' OSTERIA DELLA POSTA.

PERSONAGGI.

ROBE'RTO DI RIPALU'NGA, Milat'Ulae.
BEATILI'CE, .t!JflituJla di Roberlo.
LEONA'RDO DE' FIORELLI'NI, PtemontUe.
IL TENE'NTE MALPRE'STI, amico di LeonlJ.rdo.
CAI.ERIE'ILE dell' Osteria.
SERVITO'RE di Roberto.
T ALISMA'NI, Milanese innamorato di Btatrl.Ce.

LA BeENA BI B.APPREBE'NTA IN VERCE'LLI, ALL' OSTE
IU'A DELLA POSTA, IN UNA BALA COMU'NE.

SCENA I.

Leonardo, i1 Tenente, ed i1 Camerwre dell' Ostena.

TEN. Ehi, oste, cameriere, diavoli, dove siete ?
CAB. E'ccomi a servirla. Comimdi.
TEN. Una camera.
CAM. E'ccone qui una.
TEN. Che camera e? vediamo. [emra nella ca

mera.]
LEO. D8.teci qualche cosa; una zuppa, un poco di

boUito, se c' e; e fate preparare i caviilli. [a1 Cameriere.]
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TEN. Non avete camere rnigliori di questa? [Aell'u
leire.]

CAM. No, signore; non c' edi meglio.
TEN. Sono sta10 qui altre vohe; so che avete una

bubna stanza sopra la strada. Apritela, che la vogliamo
vedere.

CAM. E' occupata, signore.
TEN. E' occupata? Chi c' e dentro?
CAM. Un signor Milanese con una dama, che dicODO

sia sua figliuola.
TEN. E' bella?
CAM. Non c' e male.
TEN. Di dove vengono ?
CAM. Di Milano.
TEN. Dove vanno?
CAM. Non glielo so dire.
TEN. Ed a far cbe si trauengono qui in Vercelli?
CAM. Sono arrivati qui per la posta. Ripbsano ;

hanno ordina1o il pranzo, e passate che saranno Ie ore
piu calde, proseguiranno il viaggio.

TEN. Bene; se si contentano, noi pranzeremo

msieme.
LEO. No, caro amico, spicciamoci. Prendiamo un

po' di rinfresco, e seguitiamo Ia nostra strada.
TEN. Caro Leonardo, io sono parti10 con voi da

Torino per compiacervi; vi faccio compagnia assai vo
lontieri; rna viaggiare"a quest' bra, con questo sole, e
con questa pblvere, non mi cbmoda molto.

7
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LEO. Un militare si lascia far paura clalla pblvere, e
dal calore del sole?

TEN. Se io fossi obbligato a farlo per Ii doveri del
mio mestiere, 10 farei francamente; rna quando si puo,
la natUra insegna ad isfuggire gl' incomodi. Vi com
patisco, se vi sollecita il desiderio di vedere la vostra
sposa; ma abbiate ancora un poco di carit8. per I' amico.

LEO. Si, si, ho capito. L' occasiOne di pranzare
con una giovane vi fa temere il caldo e la polvere.

TEN. Eh, corbellerie! quattr' bre prima, quattr' ore
dopo, domani noi saremo a Milano. Cameriere, pre
parateci da mangiare.

CAM. Sara servita.
TEN. Vedete, se questi signori vbgliono mangiar

con nOl.
CAM. n cavaliere esui letto, coo dorme. Quando

sara all' ordine il pranzo, glielo diro.
LEO. Sollecitatevi.
CAM. Subito. (in atto di partue.]
TEN. Avete buon vIDO?
CAM. Se vuMe del Monferraro, ne ho di preziOso.
TEN. Si, si, beveremo del Monferrato. .
CAM. Sara servita. [parte.]

SCENA n.

Leonardo e il Tenente.

T~N. Allegri, Leonardo. Voi, cbe andate incbou.
alle nozze, dovreste essere piil gioviaIe.
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LEO. Dovrei esserlo veramente, ,rna mi tiene un poco
in pensiere il non avere aocbr veduta la sposa. Mi
dicono, che sia bella passabilmente, che sia gentile, ed
amabile: pure ho un' estrema curiositit. di vederla.

TEN. Come vi siete indotto ad obbIig8rvi di sposare
una giovane senza prima vederla r

LEo. Roberto di lei padre eun uOmo ricco, e DOD

ba altri che quest' unica figlia. Egli ha molte parentele
in Torino. Ha una sorella alIa corte, ha degli e1Jetti in
Piembnte, i miei amici hanno pensisto di 6vmi un bene,
trattando per me quest' accasamento, ed io vi ho ade-
rito. . ••..

TEN. E se non vi piacesse r
LEo. Pazienza: SODO in impegno, taut' e tanto la

sposerei.

Ma, earn amico, non ci fermiiuno qui troppe ore.
TEN. Gran premura e la vostra! E pure, secondo

cia che mi avete detto, non vi aspettano a Milano, che
da qui in un mese. Partiremo alIe ventidue, viaggere
mo di notte, e domani senz' aItro sarete in tempo di
sorprendere gentilmente la vostra sposa. Intanto, se vo
lete riposilre, andale Ii nella nostra camera. 10 voglio
andare in cucifla a vedere che cosa ci darinno da desi
nare, ed a senure questo vino di Monferrato, che non
vorrei ci eorbellassero sulla fede. Nasca quel che sa
nil.scere, se avessimo anebe da mangiiLr soli, quando vi
eun buon bicchiere di vino, non passeremo mal Ia
gioroata. [parte.]
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SCENA IiI.

Leonardo solo.

Bravo il signor Tenente! Egli e sempre di buoR
umore. Non so, se cio sia per grazia del temperamento,
e per privilegio del suo mestiere. Quanto volontieri
avrei calcata anch' lola strada del militare! Ma son
solo di mia famlglia; e necessario ch' io mi mariti.
Hanno a sdegno i parenti miei, ch' io goda la mia
liberia, e mi conviene sagrificarla. Sia a1meno iI
mio sacrifizio men' aspro, e menD pericoloso. Yoglia
il cielo, che una sposa amabile, e di mio genio, mi
faccia sembrar leggiera la mia catena. Ah si, quan
looque d' oro, quantunque arricchita di gemme, 0 ador
Data'di fiori, epero sempre catena. La libertB. esupe
riore ad ogni ricchezza, rna vuMe il destino, che I' uomo
si assoggetti a1Ie leggi della natUra, e contribulsca colle
proprie sue perdite aI bene della sociel.8., alIa sussistenza
del mondo. [entra nella soo stanza.]

SCENA IV.

Beatrice, poi il Cameriere.

. BEA. Ehi, Cecchlno. [atando aulla porta della sua
camera.] Ceccmno. [chiamando piu.fOrte.] Costui man
ca sempre al servizio; non puo stare alIa soggezione.
Mio padre, stravagante in tutto, estravagante anche in
questo; soffre un servitore il piu trascurato del mondo.
Converra, ch' io esca, se voglio Ehi! chi e
di Iii? C' enessUno ?



DlALOGID. '''I
Ca. Comimdi.
BEA. Dov' eil nostro servitore r
CA)(. E' giu, che donne diBteso sopra una panea,

cbe non 10 desterebbero Ie C8IIJK)D8.te.
BEA. Portatemi un bieehie. d' acqua.
CAM. SiIbito. Dorme il signor RobertX>?
Bu. Si, dorme ancora.
CA.M. Avrebbero difficolt& di prana8re in eompagoia

con akri due Cavalieri?
BEA.. Quando si destera miD' ~dre, De parlerete COD

Illi. •
CAM. Benissimo. [parte.]

SCENA V.

Beatrice, poi Leonardo.

BEA. In altro tempo gradito awei moltiasimo i1 trat·
tmtenni in piacevole compagoia,. rna ora SODO cosi angu.
stiata, eM BOA ho cubre di veder penOOa, ne di trattiu'e
COD chicchessia.

LEO. SignOra, 1a riveriscc> amilmeDte.
Bu. Serva di.,ota.
LEO. E' elba pure. Iii 'Vliiggio ?
BEA. Per ubbidirla.
LEO. Per dove, se elecdoP
BEA. Per Torino.
LBO. Ed io col miD compB.gno SOD diretto a' MilanQ.
BBA. Ella va; alla rnia pfuria.
LEO. E' Milanese adunque P
BEA. Si, signore. Con sua licenza. ["u6l partire.]

7*
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LEO. Perdoni. Volea domandarle una cosa, se mi
permette.

BEA. Scusi, non vorrei che si destasse mio padre,
ed avesse occasion di riprimdermi, s' io mi trattimgo.

LEo. E chi e egli il suo signor padre?
Bu. Roberto di Ripalunga.
LEO. (Oime! che sento! qui la mia sposa? Perche

in vi8.ggio? Percbe partlr da Milano?) [da se.]
BEA. Che vuol dir, signore, questa sua sospensione ?

Conosce ella mio padre? -
LEO. Lo conosco per {ama. Sareste voi per avven

tUra la signora Beatrice?
BEA. Per I' appunto. . Come avete voi cognizione di

mia persbna ?
LEO. Non siete voi destinata in isposa a Leonardo

de' Fiorellini ?
flEA. Siete anche di cia informato P
LEO. Si, certamente. Leonardo e mio amlcO, ,e so,

she dovea portarsi a Milano per concludere queste
nozze. (V0' tenermi celato, finche arrivo a scoprire
qual novita I' abbia fatta movere dal suo paese.) [da se.]

BEA. Signore . . . Chi siete voi, per grazia?
LEO. Aruspici, capitano delle guardie del reo
Bu. Siete arnico di Leonardo?
LEO. Si, certo, siamo amicissim.i.
BEA. Potrei lusingarmi di ottenere da voi una grazia ~

LEO. Comandate, signora. Mi daro I' onor di ubbi-
dirvi. [il Cameriere mene con l' acqua, e la presenta a
Beatrtce.

BEA. Con permissione. [a Leonardo.]
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LEO. Vi siIpplico d' accomod&rvi. [Ie d6 una mJia;
Beatrice mile, e poi betJe l' acqua.] (ll suo voito mi
persuade, son cootentissimo della sua gentilezza. [tiede.]
II cubre vorrebbe ch' io mi sveI8ssi, rna la curiosita mi
trattiene.) [da Ie] [il Cameriire parte.]

BEA.. Vorrei che, con tutta sincerita, da uomo
d' onore, qual siete, avesta Ia bonta di dirmi di qual ca
rattere sia questa signor Leonardo, cbe mi vien desti
Dato in ispbso.

LEO. Si, signora, m' imptigDo di farvene intieramente
il ritr8.tt0. La conosco assai per poterlo fare, a 10 faro
esattissimo, ve 10 prometto. Permettete pero, ch' io vi
chieda primieramente per qual cagione qui vi trovate, e
nOD piuttbsta in Milano, dove, secondo il concertato,
dovea portarsi Leonardo per isposarvi.

Bu. Ve 10 dire> francamlmte; io sono troppo sincera
per poter nascondere Ia veriti. Mia padre mi ha desti
nata in ispbsa ad un uomo, ch' io non CODOsco. NOD
I' ho veduto mai, e non so s' io possa IusiDgarmi di do
ver essere can lui felice. Non mi cale ch' egli sia bello,
DOD desidero ch' ei sia vezzbso. ..•.• Pili dell' asptitto
suo, einteressante per me il suo carattere. Chi mi accerta
eh' egli sia umano, virtuoso, tratt8.bile? La ricchezza
non mi'lusinghera mai di star bene, se DOn avro Ia pace
del cuore, e questa vogl' io difenderla ad ogni costa con
quel dono di liberta, che mi e concessodal cielo. Mia
padre, a dispetto delle mie proteste, ad ~nta delle mie
repillse, ba sottoscritto un contratto che mi potrebbe sa
grificare. Ho de' parenti in Milano, cbe persuasi delle
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mie ragibni, mi compatiscono; ed egli per levarmi ogni
adito, ogni !IOCcbrso, vubl condiJrmi a Torino, vubl parmi
al fianco di sua soreUa, ch' e I' autrice di tal contratto, e
pi8cciami, °mi dispiaccia 10 sposo, vuole costringermi
a legarmi seco. Non ho patino resistere all' irnpronlsa
risoluzibne sua di partire. Mi lascio con lui condurre a
Torino; rna risoluta, risoluUssirna di protestare la mia
avversibne, quando mi trov8.ssi dispbsta ad abborrire il
consbrte. Andro io stessa a gettarrni a' piMi di quel
sovrano, chiedero giustizia contro Ie violeDze del padre,
pronta a chiiJdermi in un ritiro per sempre, anzi che
pbrger la mano ad un oggeuo, cbe wi paresse spiacevole,
pericolbso, ed iDgrato.

LEO. SignOra, io nOD so condannare De Ie vostre
rnassirne, ne i vostri timbri, ne Ie vostre risoluziboi. Vi
compatisco anzi, e vi lodo; e s' io fossi quel desso, a
cui vi avessero destinata in isp6sa, vi lascerei in pieoissi
rna libertil, quando avessi la sfordma'di DOD piacervi.

Bu. Signore, s' io vi ho detto sineeramente di me
totto que) coo io patea dirvi; ditemi on. voi qua1che
cosa intbrno at caranere del vostro amica.

LEo. Vi diro, etanto rnio arnico Leonardo, che non
ho cuOre di dirne male, e Don ho cor8.ggio di dime bene.

Bu. Mi hanno detto, ch' egli e qua1cbe volta CGlle
rico.

LEO. Si, e vero, rna con ragiboe.

Bu. E quali SODO i subi piu cari trattenimenti ?
LEO. Ve Ii dico immediatameote. I libri, Ia coover..

sazibne, il teatro.
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BEA. Male, malissimo. Un manto, cbe stUdia,tra
scilla assw facilmlmte ]a moglie. Chi ama Ia CODversa
zione, non prende aBetto alla casa; e chi frequenta i1
teatro trova delle occasibni assai cbmode per concep'u-e
delle novelle passiOni.

LEO. Perdon~temi, signbra mia, a me sembra, cbe
v' inganniate, e credomi in necessita di fare l' apologia
al sistema del mio bubn amico. Lo stUdio delle }ettere
eun' occupazibne dello spirito, che Don toglie al cubre
l' umanita. L' ambre e una passibne della natUra, e
questa si fa senOre in mezzo alle piu serie, 0 alle piu
dilettevoli app]icazioni. Chi nOD sa far altro che amare,
per necessit&. deve qualche volta annoillrsi della sua
medesima compiacenza, e quel ch' e peggio, dee in
fastidire I' oggetto de' subi amori. Lo stUdio, all' incba
tro, divide I' animo con proporzibne; insegna ad amare
con maggibr delicatezza, fa discemere il merito della
persona amata, e sembrano piu brillanti Ie fiBroma, dopo
i respiri del cubre, dopo Ia distrazibn della spirito. Ve
niamo ora all' articolo delle conversazibni. Infelice
quell' uomo, che non ama Ia societa. Questa 10 rende
coIto e gentile, spogliandolo di quella selvatichezza, che
]0 renderebbe poco dissimile dalle bestie. Un misim
tropo, un solitario non PUQ essere che incbmodo alla
famiglia, e seccante per una sposa. Chi abborisce per
se medesimo la conversazibne, molto meno l' accorded
.aIla consbrte; e per quanto si 8.mino due coniugati, non
PUQ a meno, Btando sempre insieme, che non trbvino
frequenti motivi di corrucciarsi, e va a pericol0 la tene
rezza di convertirsi in nbia, in dispetto, in abborrimento.
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DirO per Ultimo quel ch' io penso intorno ai teatri, e
assicuriltevi, che com' io penso, pensa pure Leonardo,
come se noi fossimo la stessa cosa, ed ei medesimo fa
vellasse colle mie labbra. 11 teatro e il Migliore tratteni
mento di tutti gli altri, il piu utile, ed il piu necessario.
Le bubne commedie istrulscono, e duettano in un tempo
soosso. Le tragedie insegnano a far buon uso delle pas
siOni. n comodo di conversare in OOatro, non equello
cbe cercano Ie persbne di mal talento, e gli occhi del
piIbblico esigono anzi il contllgllO, ilo rispetto, la civiIta,
il bubn costUme. In somma, signOra mia, se vi cale
d' avere un manto onesto, amoroso, e bastanoomeute
discreto, io conbsco Leonardo, tale ve 10 assicUro, e va
10 prometto; rna se 10 voleste, 0 zOtico, 0 effemioa.to,
disingannatevi in tempo, e siate certa, che penetrimdo
egli il rostro pensiere, sara. il primo a mettern in liberta,
a discibrre il contratto, e a porvi in ist8.t0 di non perdere
il vostro cubre, e la TOStra pace.

Bu. Confesso il vero, in virtU delle rostre parole, io
vado a Torhw assai volontieri.

LEo. Siete persuasa. del carattere di Leonardo?
Siete contenta di quanto di lui sinceramente v' ho detto ?

Bu. 10 SODO persuasa, io sono cootenta di quello,
che voi mi dite; cioe, che 5' ei non mi pia.ce, mi ilbbia
da laseilLre nella mia pienissima libel1&.

LEO. Signora, seusate I' ardire, io dhblto che abbiilte
i1 cuor preveniIto.

Bu. No, carta; se amBssi un altro, 10 direi fran.ca
mente.

LEO. Possibile, che la vostra beDezza non abbia an
cora ferito il cuore di qualchedimo?
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Bu. 10 non wco, we non vi sia qua1ched£mo, ehe
mi ami; dico soltanto, ch' io non ho il cubre impegnil.lo.

LEo. E chi e, Ie e lecito, che per voi B08pira?
BEA. Volete sapere un po' troppo, signor capitaoo.
LEO. Siete tanto sincera, ch' io mi lusiDgo Don mi

terrere cemto neppUr quest' arcimo.
Bu. NOD earcaoo altrirnenti. Lo sa mio~, 10

sanno tutti, e ve 10 diro francarnente; eTalismaoi.
LEO. Non 10 conosco. E' giovane?
BIa. Bastanternente.
LEo. E' bello?
BEA. Non e sprezzabile.
LEO. E voi non l' arnate?
BE.~. Non I' amo, rna non I' abborrisco.
LEO. Lo prendereste in ispOso ?
BEA. Piuttbeto lui, che una pera9na ch' io DOD CO-

nOsco.
LEo. Scusatemi, io credo che De mate lcOO98.

BEA. Mi cOlloscete poco, sigROre; io Don sooo IV

vezza a meotire.
LEO. L' essere voi si mal prevenuta per LeonBrdo,

pare un indlzio di radicata passione.
BEA. Perdonilte, io non ho detto di esserne mal pre

venuta; temo, dubito, e me De vo' assicurare. Potete
voi condannarmi ?

LEO. No, adorabile BeatrICe. Voi meritate di esser
contenta, e desldero cbe 10 siirte; felice coliIi, che am
la SOl1e di possedere una 9posa si amllhile, e cosi sincera !
Ammirll.bile e la vostra virtu, rara e la vostra beHena,
soavi sono, e vivacissimi i vostri begli occhi . . . (eon
tenerezza.}
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BEA.. Signor capitano, mi sembra che vi avanzi8.te un
po' troppo. [St alza.]

LEO. Mi imima l' interesse ch' io prendo pel caro
arnico.

Bu. Con perrnlsslOne. E' tempo ch' io vada a
risvegliare il mio genitore. [in atto di partire.]

LEO. Permettetemi.
Bu. E che cosa vorreste?
LEO. Ditemi coll' usata vostra sincerita, s' io fossi

colm, che vi e destinato in isposo, potrei lusingarmi di
~ssere da voi gradIto?

Bu. Sa amate la sincerita, soffilte ch' io vi dica di
no.

LEO. Sono dispiaciwole agli occhi vostri?
Bu. Non vi diro, se piacciami, 0 mi dispiaccia

l' aspetto vostro. DIcovi solamente, che g1i Ultimi ac
centi vostri dimostrano in voi un poco troppo di li
cenza. 10 non bramo uno sposo ne wtico, ne sel
vaggio; rna 10 desidero onesto, morigerato, e prudente.
(parte.]

SCENA VI.

Leonardo solo.

Oh cicIo! in qual Brrlbile confusione mi trovo!
Bello e il carattere di Beatrice, poiche e fondato sulla
base della pill pura sincerita. Ma io mi veggio suI
punto di cssere da lei ricusato ; e dopo averla vediIta,
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e dopa la scoperta fatta del di lei tnleDto, e del di lei
tuore, la perdita mi sarebbe pill dolorOsa. Ha detto
liberamlmte, che s' io fossi quel tale, DOD De sarebbe
contenta. Vero e, che mostrO di dirlo per ciwsa di un
mio ionoclmte traspbrto; ma potrebbe con cio aver
colonta una maggiore aVYersibne. Che fo io dunque ?
Mi scopro ad essa qual SODO, 0 torno a Torino sensa
pill rivederla? Ah, Don so che risblvere! Ecco l' amico,
chiederei ad esso consiglio, ma DOD mi fido iotieramente
della sua prudenza.

aeENA vn.

R Tenente e detto.

TEN. AmIco, noi ammo un sontubso pranzo. Vi e
di grasso, e di magro, e il vino di Monferrato e eccel·
lente. Di pill avremo un altro compagno a t8.vola, un
mia amiCo arrivato qui per la posta in questa momenta.
Parla con I' oste, non so di che, e or' bra sara qui con
noi.

LEO. E chi e questo forestiere ?
TEN. Talismani.
LEO. Come! Talismani! [con ammirazi6ne.]
TEN. La conoscete anche voi!
LEO. Non l' ho mai veduto; ma so chi egli e.
TEN. 10 vi assicUro ch' e un galantubmo.
LEO. Si, ne son persuRso. Gli avete voi detto che

siete meco? Mi avete a lui nominata ?
TEN. Non ho aviIto tempo di farlo.
LEO. Manco male. Ayvertite a non dire ad esso

chi sono.
8
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TEN. Che imbroglio e questQ r Evvi era voi due
qualclle inimicizia r

Lillo. EntriamQ nella nostra camera. Vi DarrerO unl!
lltravRgante avventitra.

TEN. Si sa ancOrn, se avrema la fortuna di aver COD

noi questa giOvane pR~gi.era?

LEO. Andiil.mo. Sentirete intbrno ad eSlla qualche
cosa di particolare.

TEN. L' avete veduta r
LEO. Ritiriamoci; che se vilme Talismani, terno Don

8hbia a nascere qual<:h~ trista s(lena. Non e seDza
mistero la sua venuta. Venite, ascoltatemi, e se mi
siete amico, assistetemi. (Ah! temo, che si amino; dubi
w, che Beatrice affeUi \.lJl3. menuta sinceritii. Ardo di ade
plo, Cremo di gelosia.) [da se, e entra nella sua camera.]

TEN.. Che imbroglio e questa? Non 10 capisco•
.Spiace[J1i di vedere agitato l' amJ.co; ma non vorrei
perdere l' occasione di divertirmi ad una buona tavola,
in compagnia di una bella ragazza. [entra nella sua ca
mera.]

SCENA vm.
Talismani ed il Cameriere.

CAM. Qui, signore, non abbiam() altre camere in
libertil.. Vuol resw servita di sopra ?

T,u.. Dov' eil Tenente ?
C.UI. Perdoni, io non so di questi signori che sona

qui, qual sia il signor Tenlmoo.
TAL. Quegli che ha parlato meco giu nel corille.
Cu. Sari. in quella camera col suo compBgDo.
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TAL. E chi eil suo compagoo ?
CAM. Non 10 conosco.
TAL. Qual e Ja camera, in cui mi disse il padrOn'l

esservi un uomo attempato con sua figliuola?
CUI. E/ecola, signore; e quella.
~AL. Benissimo, non oceorr' 8.Itro.
CAM. Vuol eUa uno stanzrno nell' appartamento di

sopra?
TAL. Dove si pranza ?
CAM. In questa sala.
TAL. Bene, restero qui; io non ho bisogoo di ca

mera.
CAM. Si serva, come comanda. [parte.]

"
SCENA IX.

Talism/:mi solo.

Nasca quel che sa nascere, vo' prendermi almena
questa soddisfaziOne. Vo' sapere, se la mal' azibne,
che mi vilm fatta, proviene da Roberto, 0 da sua figliub
lao Partir senza dirmi nuna! Permettere, ch' io vada
al solita per visitar Beatrice, e farmi dire da un servi
tore: Sono partiti! La sera innBnzi si sta insieme in
eonversazione, e non mi si dice: Domattina partiamo!
E\ un insulto, e un' ineiviltit. insoppordlbile.
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SCENA X.

Roberto senza 8pada, e detto.

ROB. Che vedo? qui Talismani? [stando 8ulla
porta della sua camera.]

TAL. (Non so se piu m'interessi I' amore, 0 il
disprezzo, 0 la derisione.)

ROB. Signore, la riverisco divotamlmte. lsostenuto.]
TAL. Servo SUO, signore. [sostenuto.]
ROB. Che fa ella qui, signore?
TAL. 11 mio dovere. Venni per augurarle il buon

viaggio, e per usare seco lei quell' urbanit~ che non si
e degnata di praticare con me.

ROB. Vossignoria potea risparmiarsi I' incomodo.
So ehe per me non si sara data tal pena.

TAL. Si, signore, sono qui venuto per voi.
ROB. Ed in ehe vi possa servire ?
TAL. Desidero ehe mi diciate per qual ragione

siete partito da Milano, senza ch' io abbia avUto l' onor
di saperlo?

ROB. Siccome non abbiamo insieme verim interesse,
io non mi son creduto in debito di parteciparn la mia
partenza.

TAL. Parmi ehe a cio vi dovesse obbligare il buon
costume, I' amicizia, Ia convenienza.

ROB. Circa al bubn costUme, io credo di non averlo
da imparare da voi. Se mi parlate dell' amieizia, vi
diro ch' io soglio usarla, e misurarla secondo Ie circa..
staqze; e rispetto alia convenienza, avrei larr;o eampo
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d4 giustificlu"mi, 58 il rispeuo, ch' io porto alla vostra
calla, non mi costringesse a taeere.

TAL. Signore, voi tacendo mi spiacete assai pili, di
quel che possi3.te fare parliwdo.

ROB. Quand' e cosi adimque, parlero per spiacervi
meno. Dite di grit.zia: sapet6 voi, che la mia figliuola
e promessa in ispbsa ad un signore Piemootese?

T .A.L. La so benissimo. Ma 50 aItresi, ch' ella nOll
CODSente sposarlo, senza prima conoscerlo.

ROB. Siete voi persuaso, ch' una figliuola sia padrooa
di dirlo, quando il di lei padre ha 5OttoSCritto un con
tr8.tto ?

T 41.. 10 non credo, che un padre Rbbia I' autoritil
di sagrmcare una figlia.

ROB. Come polete voi dire, ch' ella sia con queste
nozze sagrificata ?

T 41.. E come potete voi assicur8.rvi, ch' ella ne sia
coDtimta ?

ROB. Per assicur8.rmi di cia, la conduco meco a T~
rino.

T 41.. Bene, io non vi condanDo per questo. Ma
perche non dido agli amici vostri ?

ROB. Tutti i miei amIci sono stati di cio avvertlti.
TAL. 10 dimque DOn sono da voi onorato della vo-

stra amiclzia. .
ROB. Signore, facciamo a parlar chiaro. L' amidzia,

che dite d' avere per me, non deriva da un sincero
attaccamento alIa mia persbna, rna daIl' amore che
avete per Ia mia figliuola ; e il ciel non voglia, che non
vi muova piuttbstO la condizione di un' {mica figlia,

8*
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erede presuntiva di un genitbre non pbvero. Qualimque
sia il pensier, che vi stimola, e sempre indegno eli wi
galantubmo, chedee rispettare l' autorita di un padre, e
Ia casa di un ubmo onorato. Puo essere che la reni
tenza di mia figliubla alle nozze, ch' io'le propbngo, de
rivi innocentemente dal di lei cubre, ma ho anche ragibn
di sospettare che I' orgbglio di una fanciWla sia animato
dalle lusioghe d.i un amante vicino. Beatrice e· saggia
e morigerata, ma tanto pili mi confermo, che non sia
ella per se medesima capace di contraddirmi, senza
cssere prevenuta da qualche occulta passibne. Voi
siete il solo, su cui cader pbssono i miei sospetti, ed ho
a l'agibn dubitato, che partecipandovi Ia risoluzibne mia
di condurla meco a Torino, aveste l' abilita di persua
derla a contradditmi anche in questo, e parmi in ne
cessita di usar la violenza, e il rigbre. Ecco Ia ragibne.
per cui vi ho tenuto celato il disegno mio di partire, nOD
per mancanza di rispetto a voi, ed alia vostra degua fa
lluglia. Se cio vi sembra un aggravio, vi supplico di
perdonarmi. Scusate un padre impegnato, compatite
lID galantuomo che ha data la sua parbIa. Esaminate
voi stesso, e comprenderete meglio di quello ch' io
possa dirvi, se onesti sono i miei sentimlmti.

TAL. Si, amico, mi persuade il vostro sana ragiona
mento, e sooo assai soddisfatto delle vostre cortesi giusti
ficazioni. Vi confesso la verita, ho della stima per la
degna \rostra figliubla; parliamo liberamente, ho della
tenerezza per essa, e volesse il cielo, ch' 10 fossi degDo
di possederla, non gia. pel vile interesse della sua dote,
rna pel merito di quella bellezza, e di quella virtU, che
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l' adorna. Vi giilro non pertanto sull' onor mio, non
aver io colpa veri.tna nella ritrosia, ch' ella mostra ai vo
leri vostri. Non son capace di farlo, ed ella non e si
debole per lasciarsi sedilrre. Compatitemi, se ho potil
to spiacervi. Scusate in me una passione onestissima,
concepita per la violenza di un merito sorprendente;
assicuratevi del mio rispetto, e fatemi degno della cara
vostra amicizia.

ROB. Ah! carD amico, voi mi onorate, voi mi colmate
di consolazione. Vi amo, vi stimo, eeeovi in quest' ab
braccio un sincero segno dell' amor mio.

TAL. Poss' io avanzarmi a domandarvi una grazia?
ROB. Chiedete pure; che non farei per un arnieo si

degno f
TAL. Permettetemi, ch' io possa accompagnarvi a

Torino.
ROB. No, scusatemi; questo e quello ch' io non vi

posso permettere.
TAL. Per qual ragione ?
ROB. Stupisco, che non la vediate da voi medesimo.

Un padre onorato non dee condilrre la propria figlia
aHo sposo coIl' amante al filmco.

TAL. 10 non intendo venirvi, che col earattere di
vostro arnico.

ROB. E\ aneora troppo indiviso I' amico del padre, e
l' amante della figliuola.

TAL. Sono un uomo onorato.
ROB. Se tal siete, appagatevi della ragione.
TAL. E bene, s" io non verro con voi, non mi po

trete vietare ch' io vi seguiti di lontano.
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ROB. Potro fare in modo per altro, che non restiate
in Tormo.

TAL. Come?
RoB. Partecipimdo alIa corte la vostra pericoIosa

insist/lOza.
TAL. Voi mi siete dunque nemico; voi mi giuraste

falsamente amic~a per adularmi.
ROB. Voi piuttosto cercate d' addormentarmi con

ingannevoli proteste d' indi1ferenza.
T4L. I pari miei non mentiscono.
ROB. I pari.vostri dovrebbero conoscer meglio il pro

prio dovere.
TAL. II mio dover 10 cOlloseo, ed insegnero a voi

ad usar il vostro. .
RoB. L' ardire, con cui vi avanzate a parI8.rmi, e

prova manifesta del vostro mal' animo, e della vostra
indegna passiooe.

TAL. Non e galantuomo chi pensa male de' ga
lantuomini.

ROB. Son galantubmo, e non mi pento de' miei 50

spetti.
TAL. Rendetemi conto dell' ingiUria, cbe voi mi

fate.
ROB. Attendetemi, e ve 10 provero colla spada. [in

atto di andare alia sua camera.]
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SCENA XI.

Beatrice' e detti.

BEA. Ah, padre, trattenetevi per arnor del cielo !
ROB. Ah figlia ingrata! ecco svelato il gran mistero

delle tue renitenze. Ecco chi ti anima ad unascorretta
disubbidilmza. Ecco I' oggetto delle tue fiamme, che
ti fa odiare l' imm8.gine d' ogni altro sposo. [accennando
TalismIJni. ]

TAL. (Ah, voIesse il cielo, ch' egli dicesse ]a

verita !) [da se.]
BEA. No, signore, v'ingannate. NiUno ha ardito di

consigliarmi; ne io sono si docile per lasciil.rmi vmcere,
e persuadere.I1 mio cuore e aneor libero, ed arno tanto
questa mia libertil, ehe ardisco Iii contrappor1a a chi mi
ha dato la vita. Niuno piu di voi, signore, ha i1 diritto
dicomandarmi, e sarei disposta a ciecamente ubbidirvi,
quando non si trattasse di un sagrifJzio si grande, si in·
certo, e pericoloso.

TAL. (E pure io mi lusingo ancora ch' ella mi ami.)
[da se.]

ROB. (Vo' assicurarmi, s' ella e sincera, 0 se finge
e m' inganna.) [da se.] Tu temi adu.nque, che Leo-,
nardo possa spiacerti.

Bu. E non eirragionevole il mio timore.
ROB. E s' ei non edi tuo genio sei risoluta di non

volerIo.
Bu. Perdonatemi per carita.
ROB. Or via, non vo' che tu mi creda cosi tiranno,

eh' io voglia vjolentare il tuo cuore, e renderti sfortunata
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per sempre.Sperai togliendoti da Milano vederti pm
rassegnata: temei che un segreto amor ti accendesse,
ti credo libera, ti veggio ne~ tuo pensiere costante ;
penso di non arrisehiare il mio decoro in Torino, io ho
la mllniera di scibgliere il contratto con Leonardo, e ti
porro nella tua pienissima liberta. Tu vedi per altro, che
DOn mancheraono al paese oostro Ie critiche, e Ie mar
morazibni. Sarebbe bene che tl1 accettassi un altro
paruto, di cui fossi meglio contlmta. Talismani eun
uomo di merito. Mi lagnai. ingiusultI1blte di lui, cred~n
dolo a parte de' tuoi segreti; 10 trovo inndCente, e mi
peolo d' averlo insultato. Pero s' ei si seorda de' miei
trasporti, s' ei DOO isdegna di averti, se tu act:onseoti
a un tal nodo, io te I' offerisco in consorte.

TAL. Ab signore, voi rni colmate di giubbilo, voi
mi colmate di contentllzza. Scordomi ogni dispiaoofe
sofferto per una si amabile SpOS8, per un suoeero si
rispettabile e generoso.

Bu. Piano, signore, con questi utdli .di spoea, e di
suocero. Rendo grazie alia bonta di Olio padre, che
usami una si amorosa condescendlmza; ma io non SQno
in grado di abbandonaxmi ad una si repentina risolu
zione.

TAL. Oh cieli! ricusate voi la mia Olano?
BEA. II tempo, e l' occasione, in cui me l' oftHte,

non meritano ch' io ne faccia gran caso. Voi mi ved6te
in viaggio per vedere uno sposo, che mi vilme ofIerto;
mi vedete in pericolo di disgustar il Olio genit6re, s' io
non I' accetto, 0 di porIo in un imbarazzo, se p~r com
piacermi si espone al pericolo di lacerare una scritta ~
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sembra a voi cosa onesta ofiHre il mezzo ai sconcerti,
aDe inimicizie, alle dissensioni?

TAL. Signora mia, scusatemi, voi mostri.te di essere
uno spirito di contraddizione.

ROB. RispettAte Mia figlia. Ella mostra di essere
piU ragionevole, e piu saggia di voi.

TAL. Sono onniU. stanco di sofferire gl' insWti • • •
ROB. Acchetatevi per un momento. [a TalinnlJni.]

Qu31e' dunque sarebbe la tua intenzione? [a Beatrit:e.]
Bu. Proseguire il nostro caromino. Vedh 10 sposo

che mi proponete, assicur8nn.i del suo carauere, e del
suo costUme. Per poco ch' egli mi piBccia, quando e
onesto e discreoo, preferirO ad ogni altro coliIi che ha
l' onore di essere da voi prescelto. Ma quando il coore
mi obbligasse ad odiarlo, avrO il coraggio io medesima
di manifest8.rgli la mia avversibne, di liber8.r me stessa
dal sagrifizio, di esimer voi da un impegno, premendomi
tanto la pace mia, quanta l' ODOr vostro, e la vostra
tranquillita.

ROil. Si, figlia, tu pensi assai rettamente, e mi Ju
singo, che il cielo ti faril esser contenta.

TAL. QualiInque sia la scena, che dee !Uccedere.
verro a Torino per esserne anch' 10 spettat6re.

ROB. Voi non ardirete di farlo.
TAL. Ne voi avete autonta bastimte par impe

dirmelo.
ROB. I pazzi si castigano da per tutto.
TAL. Pazzo a me? Provvedetevi della .ostra

spada.
Bea. Qual ardire ecotesto ?
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SCENA XII.

1l Tenente e detti.

TEN. Alto, alto, signori miei. Non procedete pill
oltre colle mina.cce. Sono . stato finora testimonio delle
vostre contese. Or che. vi sento prossimi ad un cimento,
son qua io ad interessarmi per la pace comime.

ROB; Signore, io non ho l' onore di conoscervi.
. TEN. Sono un uffizi81e di sua maesta; il Tenente
Malpresti per ubbedirvi.

BEA. Siete voi il compagno di viRggio del capitano?
TEN. Si, signora, del capitano. [ridendo.]
ROB. Come conosci tu questo capitano? [a Bea

trice.]
BEA.. Signore, l' ho quivedilto, ho seco lui favellato.

E' grande arnico di Leonudo. Mi ha ragionato di lui
lungamente; mi ha detto dell' arnica suo qualche parte
di bene, rna, per dirvi la verim, non ne sono intieramente
contenta.

TEN. Non badate, signoraj a cio che vi ha detto il
compagno mio. Egli eassai capriccioso, ama moltissimo
Leonardo, l' ama quanto se stesso, e come non ardi
rebbe di esaltil.r se medesimo, usa la stessa moderazione
parlando del carD arnico. Badate a me, che 10 conosco
egualmente, rna non ho i suoi stessi rig~ardi. Leonu
do e il piu amabile, e il piu gentil cavaliere del mondo.

TAL. Signor Tenente, voi potevate far a meno
d' lncomodarvi.
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Tn. Credlltemi, ROD mi flODO incornod&to per voi.
Sono uscito per impedire un dueDo, e per ralIegr8r
I' ammo «Ii flllesta bella sigROra. Ella teme di and&re a
Torino a sagri6cWsi, ed io r 8CCerto del conririo.~
nardo eDB' cal'llli8re henlatto; pula bene, traUll civil
ment~ eon tutti; e di cobr gem8roso; eel ba fra 1e akre
virtU la pilI pet1etta, la piil cooanteIl~

Bu. Totto em ft benlssiaio, e Ia sinceriti. prine).
paln1enee mi appaga. Ma d1temi la venti.. Non e egli
coYerico ? ~ •

TEN. No, certllmeute.
B... Non egeloso ?
TEN. Nil meno.
Bu. Non impiega il suo tempo fra i libri, Ie con

versazioni, e il teatro ?
T£III. Tuuo sa preodere con parsimOoia, COIl mode

razione, con discreteua.

BCENA ULTIMA.

Lerm/mJo e detti.

LEO. No, signora, non prestil.te fede al Tentmte.
Egli e arnico di Leonardo, quant' 10 10 sono, e il troppo
afretto 10 fa trascendere sino a tradire la verita.

TEN. E avrete voi il coraggio di Carmi comparire un
bugiardo? [a Leonardo.}

LEo. La sincerita mi costringe.
TEN. Signora, non gli credere. 10 conbseo LeoniLrdo

perfettamente.
LEO. Signora, assicuratevi, ch' io 10 conosco meglio

di lui. .
9
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TAL. Ecco, signora, ecco Vlcma per cil.Usa 'tOStI'a
una nuova disfida.

LEO. No, signore, DOD dubitate; per do Don ci 8at-·
teremo. Dica eio che vuole il Tenente, diro anch' 10,
che Leon8.rdo e un uomo d' ooore ; rna e necessario al
tresi ch' io prevenga questa virtuosa damina esser egli
soggetto ai traspbrti dell' ira, ed agl' incomodi della ge
losia. Se non e ella dispbsta a tollerarlo co' subi difetti,
torni pure a MHItno, ponga in calma il suo spirito, non
tema dell' insistenza df'Leonardo. Prometto io per e!iso,
che sani. posta dal canto suo in intierlssima libert&..

ROB. Potete voi compromettervi della volont& di
Leonardo? /

LEO. Non ardirei di cosiparJ8.re, s'io nOD ne fossi
sicuro.

Bu. Scusatemi, signor capitano. Ho qualche ra
gione di sospetdlre della vostra sincerit&..

TAL. Eh! via, signora, fidatevi dell' onest&. di un uffi.·
zi8.le d' onore. Ei vi assicura che Leon8.rdo non e per voi.

LEO. Signore, di un' altra cosa assicUro la signora
Beatrice; che Leonardo non ardira per questa di rirn- ..
proverar lei, ne suo padre; ma fara con voi a suo tempo
quei risentimenti, che sono doviIti aUe vostre male in
tenzioni.

TAL. Spero, che il signor Leon8.rdo sani. pin ra
gionevole che voi non siete.

Bu. Tronchinsi omai questi irnportiJni ragionamenti.
Signor padre, andiamo, se vi content8te, andiamo tosto a
Torino.

LEO. Risparmiatevi l'incomodo. 10 Don vi consiglio
di andarvi.
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BaA. E per qual ragione, signOre ?
LEO. Perehe Leonardo non vi piacera..
Bu. Voi non potete di cio assicuram.
LEO. Ne son certissimo.
Bu. E con qual foodamimto ?
LEo. Con quello delle vostre parOle.
Bu. Poll essere, che nel tr8ttarlo, 10 trovi piu ama

bile eli quello, che voi me 10 elipingete.
To. Assicuril.tevi, che ne resterete cootenta. [aBea

trite.]
Lm. Non e possibile.
ROB. Signore, voi fate sospetwe eli aver coocepito

quaIche disegno sopra Ia mia figliuoIa, e cbe cerchiate
distOglierla dal primo impegno.

TAL. Non sarebbe fuor di propbsito, cbe vi fossa
sotto qualche impostUra.

LEO. Mi maraViglio eli voi. Sono un uomo d' onOre,
e per cooviocervi quanti siete, ecco mi Jevo la miLscbera.
10 sono Leonardo.

Bu. (0 cieJo! qual sorpresa e mai questa!) [da ,e.]
TAL. (Ah, temo che sian perdute Ie mie speril.oze!)

fda ,e.]
RoB. Signore, che mai vi ha obbligato a ceJarvi, a

fmgere, ed a sorprenderci msi strano modo?
LEo•. 11 desiderio eli vedere Ia sposa, mi ha fatto anti

cipare il viB.ggio mio per Mil8oo, e il caso ci ha fatto
ess.ere insieme ad un' Osteria della Posta. La sioceriui
della signora peatrice mi ha palesil.to I' il.nimo suo, la
mia candidezza mi ha obbligato ad informarla del mio
carattere. CoDOscO, cb' ella Don e persuasa del mio
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sistema, che insopport8.bili Ie riuscirebbero j miei difetti,
e che agli ocehi suOi oggetto poco caro eJa mm persQna.
Tradirei me slesso, se usSr t.ent&ssi uoa violenza aI
suo bel cuore. Ella e amabile, ella evirtubsa e gentile,
rna iJ cielo non l' ha destinil.ta per me.

Bu. Ah.. signOre, permettetemi, ch' io vi dica, che
non mi dispiace l' aspetto v08tro, e ch' io SODO incantata
della vostra virtu! Come? Evvi al mondo tm ammo si
generbso, che per I' amOre della veriti. non teme di
screditar se medesimo in Caccia di persona ch' egli ama ?
Voi possedete un si bel cuore, una si perCetta sioeerit8.,
e temetete, ch' io non vi stimi, cb' io non vi rispetti,
ch' io non vi adori? Siate voi pur coUerieo; COD Ii
saggi principj, non potrete esser)o cbe COIl ragiboe.
Siue pure gelOso ; non 10 sarete mai aenza fOndam~nto.

Siate· invaghito della societa, degli studj; sara-o sem
pre lodeyoli Ie vostre applicazioni, Ie vostre amiclzie.
Toccheri. a me ad evitiu'e i motWi de' Y08tri IIOSplftti,
delle vostre inquietildini, ed a Car 51, che tta i piaceri
vostri non abbia I' ultimo luago una sIfosa teDera, e ri
spettosa. Compatite Ie mie apprensiOoi, scusate la
soverchia delicatezza del modo mio di pensare. Assi
curat.evi, che mi siete caro; che vi arnero sempre; e
che il ciela mi ha destinata per voi.

LEQ. Ah, se tutto e vera quel cbe voi dite, io sono it
piu Ceflee di questa terra !

ROB. Amico, voi avete awto campo di conbscere il
Cll1'attere di mia figliubla. Ella non ecapace di meume,
e di tradir se medesima per un capriccio.
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TEN. BeiJ.to it mondo, se di tali donne sincere se ne
trovasse, non diro in gran copia, rna aImeno il quatuo, 0

il cinque per cento !
ROB. Andiamo, signor Leonardo, se vi contentate,

andiamo tutti a Milano. Cola secondo il nostro primo
concertato si concluderanno Ie nozze.

LEO. Andiamo pure, se cosi piace aDa mia ador&bile
Beatrice.

BE.&.. Guidatemi pure do\"e vi aggrida. Son col mio
carD padre, son col mio caro sposo, non posso essere
pili contenta.

TEN. Si, andiamo, signori; rna con la loro buboa li
cenza, diamo prima una bubna mangilita, e facciamo
onore at prezioso vino di Monferrato.

TAL. Confesso, ch' io non merito il piacere di es
sere della partita, rna vi prego di crerlermi vostro amico,
e assai pentito d' avervi dato qualche motivo di dispia
cere. Assicuratevi, signor Leonardo . • •

LEO. Non pili, signore; aceetto per vere Ie vostre
giustifieazioni, e per disingannar la mia sposa, ch' io sia
soverchiamente collerico, 0 pazzamente geloso; vi sUp
plieo di restar a pranzo con noi, e di favorirci nel viag
gio. Oh Viaggio per me Felice! Oh fortunata Osteria
de)]a Posta! Fortunatissima sempre piu, s' ella sia degna
della grazia, e del eompatimento di chi ci ascolta.

9*



,
DESCRIZIONI E VIAGGI.

-
Trionfi di Roma.

QUELL' augusta metropoli dell' universo, nella c~
briti magnifica delle feste, se stessa vinceva d' assai
nella celebrita piu magnifica dei Trionfi. Appeaa il
clangor delle trombe avvisli.va non lontana la pompa,
cbe inviava a incontrarla I' immenso pbpolo, e vocife
rando altam(mte per ogni strada, ubbriacavasi tuUa di
godim(mto, e di faato. Intanto dentro aIle porte Ie
bande riceve degli squillanti stromenti, accoglie a mille

. gl' inalberati trofei, e gia. Ie immagini vede delle citta.
conquistate, e gia I' oro mira e I' argento di Ii trasporta
to in gran copia; poi Ie pitture, i vaselliuni, i simuIacri
degii Dei stranieri; poi Ie armi nemiche, l' estramc vesti,
Ie barbariche insegne dei popoli soggiogati. Nel mentre
stesso Ie smisurate moli degli Elefanti, Ie incoronate
A'quile dei vessilli, la spirante fel'bcia del Marso $

dell' A'pulo,le occupano successivamente 10 sguardo,che
omai si fa pili curiosa dalla vicina comparsa dei vinti
Duci, e dei Re prigionieri. Oh quale, in quel punto, e
quanta facevasi la superba! Ondeggiando per ogni
parte, il varco cercava per ispiarne i sembianti, e~
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mea oommovelulosi di compiacenza nell' indie&rli rac
cem di ver~na, -e di rwbia, che a froote cbiDa, e di
spettbsi traevano Ie catene davanti al cocchio romoreg
giimte di un suo Cittadln vincitbre. Ecoo, 00c0l lui
stel!so fra la nube di odorati profumi, COIl Ja fronte
ingbirlandilta di alloro, e tr8.UO superbamente da biaDca
quadriga, eccolo coo rispoode d' alto ai Pi"a. della sua
patria, £alta per lui maggiw di Be stessa. L' esercito
vittoriOso, cbe il segue; iJ miliwe snOO, cbe I' assorda;
il fremito popolar, cbe gli appl&ude; gli spIendidi arehi,
che I' accOlgon per via; il QunpidOglio, coo gli si apre
davaoti, simile. nel pewrier 10 farebbero a quel suo
Giove, se alcUn Don avesse con seco, ehe gli ricorda di
es.er mortale.

QuESTA festa, come quella de' gle.diatOri, deDa cac
cia del toro (caccia pero non alIa Spagaubla, roa come
!Ii faceva a mio tempo in seminil.rio Romano i giorni eli
San Rocco e di San Bacto1ollHBi:o, cbe correvQDO Ie
barcbette), si fa in Trastevere; Trastevere perc> di Lon
dra, 0 vogliate Trastamigi; e tutti questi spett8coli, coo
si rappresentano piu volte la settimiwa verso il tardi, si
faono vicino all' aequa in alcuni luogbi a ciO des&io&ti,
dove si paga un tanto per testa, come usa cotnmune
m~nte a tutti gli speu.&coli popolB.ri.
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Quelli, dove combattevano i galli, a mio tempo erano
due. Figurktevi una stanza assai capace, nel di cui mez
zo ecostrutto un teatro di legno simile a quello dove si
fanno Ie notomie negli studj pubblici, sa non che la tit.vola,
che sta in fondo a questo teatro, e molto maggiore di
quella, dove posa il eadavere da tagliarsi, non essendo
minore a mio credere di sei sa non di sette braccia di
diametro, e tutta coperta sino all' orlo d' una stoia, pare
a me, di sparto, come queUe che usano, alia Spagnuola,
sopra i mattonati I' invemo, e quella benissimo distesa
e tirata; perche i galli vi attit.cchino su il piede, e 001
combattere non vengano a sdrucciolare.

Di mano in mana che vien la gente, s' accbmo
dano sulla scalinata, lasciando vuoto l' Jnfimo scalino,
che rigira intorno la tavola, dove piglia luogo chi
ha seco galli da cimenmre, i quali portano in piccoli
sacchi, e se gli pongono allato suI banco dove essi
stanno a sedere. Quando vi e gente abbastil.nza per
dar principio, comincia uno a mettere fuori il suo
gallo, reggendolo sotto i fianchi con tutte e due Ie mani, .
e facendone mostra agli spettawri, tanto in aria, che
posato sui campo; ma senza lasciarlo andare; e questa
mostra e necessaria per dar campo a chi vuole scom
mettere di soddisfarsi in osservare, nOD solamente, diro
il mantello; ma i vlUj segni, onde sono naturalmente
segnati, che agl' intelligenti di queste razze Don dicoDO
meno il vero a coraggio, di quel che dicoDo il vero i
man4Jn e i segni dei cavalli a fOlza, a sanita, e a bUODa
intenzione. A chi pare il campiboe troppo forte per
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isoommetterei il suo, s&a chiotto, siaeae Be venga un at
tro da credere di poterci trovar meglio il suo CIID&o. A
chi pare d' esser bene in §lUDbe, presema illUO, facea
done prima l' istessa masua. E qu" oommcilUlO Ie
scommesse per mUo il teatro, seutendovisi Q tal COIlto
un Uastubno dell' akro mondo, in tanto ehe ognim •
chi pel morello, e chi pet leardo, Q &epo roe di moIte

TOke sarBnno tnmta Ii quaraota~ sopra due
soli~. Legate Ie poste, ognim __ tIDCIare illUO
I' 1Ul dirimpetio all' aloo; e non e concepibile Ia filria,
eon cui si vanno incootro COD l' ali spiegate, e piu per
Bria che per H;iT1l; e quando 8000 • milura d' arrivire
• colpini. coll' Urto, gli vedete IOlleTBr due palmi di so
Ia ta.ol. e eoIl' ali tese, quanto piU tender Ie pbuono,
urtarsi petro con petto COD una percoua coal fiera e Ii
lIUOn8me, che si Tel)gOllO _nare ad8ietro eli balm e
immediatamente tomara al secoodo attaeeo, e poi al
terzo, e poi al quarto: e sempre urtimdosi nello stesao
modo, e Iavorindo in quel we si~ in &ria di
becco e di Iprone, e"coo tuue quest' Kmi bauendo,
beccando, krendo, ltr8ceiando, e urtando sopra tu\to

col petta, che e queUo coo gli rifiniBce al pari delle fe
rite, dalle quali si vede ebrrer il sangue lIOpra Ie &toi••

Durante il combattimento, per 10 mateo e un continuo
gridare, andando in su Ie scotnmesse all' istessa miaura,
ehe l' una e l' altra parte vede farsi di migliOr condizibne
Ie speranza del suo campiOne, ne piu ne meno di quel
me si fa degl' inviti a primiera; e speSliO fanoo aoc:ora
deUe eaeciate, Qlentre taluno, che vede il suo a cattivu

,
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partito, piuttosto che perder dieci, 8' accbmoda a perder
tre, perder quattro, perder cinque, e dar la partit~ vinta.
La tine di questa battaglia consiste ordinanamlmte neUa
morte dell' unit 0 dell' altrG gallo, e bene spesso di tutti
i due; e a quello cbe sopraYVive, se gJi veggono fare
de' movimenti, che convincono conoscimento, e compia
cenza della vittbria, e mi dicevano essersi dato talvolta
il caso, che riwb tutti e due sui campo per morti, tor
nato all' uno Uwto 6ato da potersi rizzare in piedi, s' e
veduto andarsi strascicando su la pancia del nemico, e
quivi data con una llbattuta d' ali una chichiri8.ta ca
seargli morto ai piedi. Lo sperone non.e un' arma cosi
inseparilhile da questa specie di cavalleria, che non v8.da
no mai a combattere senz' averla. IIluogo e dove hanno
10 !Iprone naturBJe, introducendo in quel di ferro, come
lama nel fOdero, e cucendoglielo stretto alIa gamba; e se
ben mi ricardo, da Un~ sola, iDa torno a dire Don sempre.

Sono questi galli, per quanto mi sovviene, anzi pic
coletti e smilzi, che grossi e grassi. Del modo del
rilevargli, DOD De ho memoria. Ho ben quella d' aver
udito dire, che in Inghi1terra tutti i galli generalmente
ilhbiano questo genio di bil.ttersi e bil.ttersi a guerra finita ;
Del che sono soli i galli Inglesi, giacche a fare una mo
resea tutti i galli arrivano a farla in tutti i paesi; e t' e
questo di considerilhile, che questi medesimi galli com
prati dai viaggianti per farsene un divertimento alle case
proprie, passato che hanno il mare, in brevissimo tempo
diventaDO come tutti gli altri. II signore inviil.to supplira
al resto, e ritrinceri. quello che sotto la buona fede io
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possa averci mesoolit.to d' equivoco, assicur8ndovi che
in tutti questi trent' aoni, bencl~ io DOD abbia vera
mente avoto applicaziOne di moho maggiOl' rilieyo della
battaglia de' galli, in ogni modo, coIpa della mia natur8le
sbadat&ggine, ci bo pensato pocblssimo.

Mi somene una grazibsa storietta, ehe mi piace di
raeeontiuvi. Un nObile Irlamlese, chiaroato Lord Tu
mond, maodo un gioroo un suo servitore della lite.. Da
zione con dieci 0 dbdici di questi galli, I' uno piu bravo
dell' 81tro, ciascbedimo ne~ suo proprio saccbetto, per ap
paikrli in un solenne combattimento, coo doven fani in
non so qualluogo. Arrivit.to questo mal pratico uomo la
seta a un' ostena, fermO eon somma soIlecitUdine prima
la stanza pe' galli, cbe quella per se, e pre'(llU'&ta la loro
cena prima chela sua, servita ehe egli ebbe la vivanda, gJi
parve di far 10r0 un regalo grande per ristorUgli del pa
timimto sofFerto nell' essere stati tutto quel giomo a quel
modo racchiusi ne' saeehi, eavandoli tutti a uno, a uno,
e serrato l' uscio se n' andO a cena e a donnire. Leva
tosi la mattina, non e esplieit.bile il suo sbalordamento, e
la sua disperazione, quando all' apnr dell' Uscio trovato
chi morto, chi moribbndo, chi pelato, chi cieco, in uoa
parola tutti rovinit.ti, dato in un dirottissimo pianto, "Pu
ver' a me," disse, "e chi avrebbe mai creduto uoa strava
gflnza come questa, essendo tutti questi galli d' un me
desimo plldrone, e in conseguimza tutti d' un medesimo
partito ?" Cosi e diventato proverbio in Inghilrerra,
quando due amici presisi di parole, stan~ per venire
alIe mani, il dir 10r0 chi e di mezzo, "Che? siete galli

di Lord Tumond ? "
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Bri4i Spagn'Uoli.

ex riliroviflB> in una will cameraeWa, alla~
dai lati eOl'rispOndono alcune S\lmZe si piene di. geate.
che ne scoppiano. 1D cima e in fondo d. q~~ Cam&

rB.ccia molti uomini stanno lunghi e distesi co' lor ferra
iubli sotto per !etto, e tuui 0 dbrmona, 0 w.ao Ie vista
eli dormil'e. A mezzo della cameraecia ebbi a spi.ritU8
dalla paura, che avendo la wsta piena dj terremb.ti, sentii
tnbalJ.armj. d' improvvlso il SIlolo sou.o a' piedi; ma per
buona $OrtEl non era altro coo il mow. de' miei pie~
cbe eagiooiwa quel traballamento. Passeggiato un poco.
in 511 e in giu, cerci garzonciui mulattieri usciroo.o. d' uaa.
di queste stanze, e uno di essi comincio a strimpeUw:e
una cbitarra, ed un altro ad accompagnarlo COil una
canzooCllla Castigl.i.8.na. I due IUwici aV6vano appeoa
daw un cenoo delle loro armoniche facelta, che silbitG
da C¥Jelle stanzea' lati della cameraecia scapparoJ;W
fuora da trenta e piil persone, parte maschi e palte fem
mine; e per farla breve heeve, in tre miauti si comincio.
a ballare. certi balli chiamati zigh£diglie, e cert' altri
chiamati fandanghi, che mi s611uE<herarono I' anima.

Qui bisognerebbe proprio che io div~ntassi oca, e che
tutte Ie penne di tal' bca fossero penne da scrivere, e che
tali penne da scrivere potessero tutto scriver da. se, per
dire secondo il merito di que' balli, e degli abiti, e delle
figure, e delle 6sonomie, e de' gesti, c delle parole, e
degli 5guardi !Dordenti, edell' allegl'ia, e della elasticit&
si de' ballerini, che degli spettatol'i. V~ erano cinque 0
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sei deRDe Porwgbesi, e quattro SpagnuOle. La Porto
gbesi erano mediocremente mice, mediocremente
giRlIe, medioeremeDte brutte. Delle quattro Spagouble
una era vecehia, e madre d' una giovaneua brooa e ben
tarchiata; Ie altre due erano due soreUe, la piu gibvane
delle quali, di quindici a di sedici aoni, sarebbe bella come
1a Venere de' .Medici, !Ie 1a Venere de' Medici fosse di
carne e DOll di marmo. La soreIla maggiOre eedeva assai
di beUezza alia minore; rna avea in testa dUH occhi . • •
oh coo occbi! Coo peecato che il paragOae degli ocebi
COD Ie stelle sia gia stato trovato da migliaia e migliaia
di poeti d' ogni nazibne e specialmente di pastori A'rcadi !
Se quel paragime non fosse 51ato trovato, mi farei ades
so molto onore, compariwdo que' due belli ocehi a due
delle piu belle stelle del firmamento, e uno 10 chiamerei
la stella polare artica, e I' altro la stella polare anwtiea
per far la rima can artiea. Gli &.biti di queste quattro
SpagouOle SOIlO sfoggiati aozi che DO; e tanto la
vecchia quanto Ie giOvani hanna Ie lora souanelle e
Ie loro lnantelline molto ben guarnite chi d' oro, e
chi d' argenta. Per quel coo intendo, SODO quattro
donne di Badajbz venute can alcuni maschi lor pa
renti a vedere la tiera, e questa bella, bella, bella si
chiama Catalina. Ho veduto balJare d' ogni razza bal
lerini da1la Dalmil.zia sino al norte d' Inghilterra; ma
nessun ballo non da la meti!. gusto di quelli che questa
gente ha pur ora ballati. II trescone de' Toscani, e la
furlaoa de' Veneziani, e la corrente de' Monferrini, e il
minuetto, a /} ai_Ie de' Francesi non sono cbe gof
fezze comparativamente. Ora si, che 5' io fossi Valerio

10
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Marziale, vorrei fare degli epigriunmi in lode deDe danze
Betiche e GaditiJ.ne, che m' immagino non fosser altro
che lazighedlglia, e ilfandango ballati da quella fanciulla
tarchiata e bruna, daDa bella Catalina, e da quella sua
sorella che ha quegli occhi detti di sopra.

Certamlmte que' balli vivificano proprio la mente, e ti
ralll~grano anche piu di quelli de' mariniJ.i Provenzali col
pifferetto e col tamburinello. E'glino sonG ballati si da'
Portoghesi, che dagli Spagnuoli, talora al suono d' una e di
piu chitarre, e talora al suono delle chitarre unite al canto
si degli uomini, e delle donne. Eppure tanto gli uomini
quanto Ie donne appena muovono Ie persone ballando, e
Ie donne specialmente, il mota delle quali e incessante rna
a stento sensibile. Nel ballare si Ie donne, che gli uomini
scoppiettano tanto bene, e tanto a tempo colle dita
d' ambe Ie mani, scoccando il dito pollice col medio, e
Ie donne picchiano tanto presto, e tanto forte il suolo
co' calcagni, e tanto a bauuta, che gli e cosa da andilr
in estasi a vederle, miJ.ssime chi Ie vede per la prima
volta, com' era il mio caso. E quell' io, che non aveva
che dormicchiato per quattro notti, che era stracco
'morto del viaggio d' oggi, fatto in gran parte a piede, e
che aveva per via risoluto d' andare a buttarmi suI pa
gliaccio quasi senza aspettar Ia cena, io mi trovai in
poehi istanti cosi rapito da queUo spettacolo nuovo,
bello, e repentino, che non pEmsai pid ne a galliniJ.ccio,
ne a pagliaccio, ne a cos' altra di questo mondaccio, e
me ne stetti coil' anima inondata di whito diletto a
'iU~tare quella festa, la quale era fatta vie piu bella,
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vieppm nuova, e vieppiu inaspettata dal vedere que
gli sdraiati mascalzbni poco prima addorment8.ti, saltBr
su a un tratto, e senza cerembnie, e senza vergogna
delle loro calze piene di porte e di finestre entrir
a ballare ora con quelle Portogbesi brutte e mal
",estite, ed ora con quelle Spagnuble bene e attillatissi
me, senza che nessuno della brigata mos~ di punto
scandalezzarsene, come avverrebbe in ogn' aloo paese
a me noto, dove il mal vestito fa sua fratelliwza col mal
vestito, e il gallonato col gallonato, senza comporra in·
sieme il minimo miscuglio.

In un angolo dena camera.ccia e una tavola, e Iii su
quella tavola (dovrei dire so questa tavola, perche sopra
essa sto scrivendo ques~ foglio) senza cerembnie e senza
vergogna anch' io, feci porre la tovaglia, e col signbr
Edoardo, m'-acconciil.i a cenare cogli occhi pero sempre
piu volti a chi ballava, cbe non a' piatti. Finita quasi la
cena, Battisla ne pose innanzi una certa torta candita
recata con noi da Lisbona, fatta all' Inglese dalla padrona
di casa, dove cola alloggiammo. QueUa torta io la tagliai
in sottili fette, e messe quelle fette su un piatto piramidal
mente, Ie andai a presentare a quelle donne, facendo lora
un elegante complimento in Castigliimo, che era stato un
quarto d' ora a cOQlpormi in mente; e tanto Ie Porto.
ghesi quanto Ie Spagnuble si servirono francamente di
queUe fette, facendomi col capo un inchinuccio per
ciascuna, accompagnato da quattro leggiadre parolette.·
Distribulta la torta feci portare del vino, ed invitati tutti
i ballenni e i mascolini astanti a bere alIa salute delle
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Signore, Ia virtu de' copibsi biechieri doppio il giwdio
della festa; e quegli uominllCci che prima non avevano
posto mente a T08 8trangero8, cominciarono a deporre
il grave sopracciglio, e presto vennero a infilzarmi
de' complimenti Portoghesi e Spagnuoli, che non fini
van mai; a' quali io rispondeva con una doIcezza colli
ben temprata di gravita, che non possa io aver lOba mai,
se non pareva proprio un alcalde di Burgos, 0 di Va
gliadolld. AIle donne, dopo Ia torta, feci portare
de' biechieri d' aequa fresea, perche l' offrir lora del
vino avrebbe guasto tutto il bene che aveva fatto con
quella piramide di fette, non potendosi in questo paese
fare affronto maggiore al femmineo sesso coo otfrirgli
del vino; e dopo I' acqua feci anco distribuir lora da
Battista un bel eesto d' uva, che fu pure da esse molto
benignamente gradito.

A mezza notte ilballo fu interrbtto da certi fuoehi
artifieiali ehe si faeevano per allegrezza delle nozze
dell' Infanta maggiore col signor Don Pedro, onde
tutta la brigata inferraiuoJatasi, andammo per vederli
da un rivelllno giusto fuora dello 8tallage; rna Ia
pioggia, che s' era Catta glOssa, Ii aveva con molta mia
soddisfazione eosi malconci, che tornammo tosOO a casa
tutti, e quivi si comincio a sonare, a cantare, e a ballar
daccapo or una coppia alla volta, e ora due coppie. • •

Delle canzoni che si cantRrono da quelle donne
ve ne fu una Castigliana di quell' altra fanciulla di Ba
dajoz, che dissi bruna eben tarchiata, la qual canzone
avrebbe intenerito un sasso, tanto eran dolci e vive Ie
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amorose espressioni che conteneva. E un' altra, che
fu cantata dalla bella Catalina, mi fece un po' ridere
all' ultima strofe, che termino con questo strano pen-
siere:

AmOr se encomilmda
A'ia misericordia del hoepiW.

Quando il cantare fu 6nito, non tanto perche molte
case in queUe canzoni mi piacquero, quanto per vedere
se poteva in qualche modo barattare quattro parole con
queUe donne, feci pregare Ie due canterlne di favorirmi
copia di queUe, se il potevano fare senza loro troppo
grave incomodo; e la bella Catalina mi mando a ri
spbndere, che andando anch' essa il giorno dietro a Ba
dajo-, me ne avrebbe mandato un libro intiero alla po
.ooa: notate pero qui, fratelli, che quel giorno dietro vo
leva dire quello 5tesso giorno, perche erano ormai tre
ore dopo la mezza notte, come ho segnato nella data,
che non v' imbrogliil.ste nel ragguaglio delle ore. Per
far fare quella richiesta a quelle donne io mi era servito
d' uno, che alIa sua familiarita can esse mi parve pro
prio messaggiero ; e voi qui mi direte : "~are, D6mine,
ti sei tu servito di messaggiero, quando eri nella stessa
stanza con esse? Non potevi mo dimandare tu queUe
canzoni colla stessa tua voce?" Sappiate pero, fratelli,
che Ie usanze di portogano e di Spagna sono alquanto
diverse da queUe d' ltit.lia, e di Francia, e d' Inghilterra ;
e sappiate, che se mi fosse stato lecito parlare con
queUe donne, non mi sarei fatto tirar gli orecchi per
attaccar un mercato con esse, e colla sorella della Cata
lina specialmente, che lUi pareva andasse tentando di

10*
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farmi un pertugio nel cuore con que' suoi ocern pieoi di
lesine, malgrado i miei quarant' un anno.

Poco dopa Ie tre si tint la festa, e ognuno ando a
dormire per terra nel suo dato luogo, si signori, tutti per
terra, sino la stessa Catalina, e tino la sua fiammeggiiLnte
soreHa con tutto II oro e l' argento, e Ie fettucce, e i nastri,
e Ie trine che avevano per Ie sottane, e in capo, e al collo.
NessuDO di tanto brigata ebbe miglibr letto del sig.
Edoardo, e di me, e de' cani, e de' gatti, e de' muli, e
degli asini d' Elvas. Ma io mi trovai la fantasia in un gar
buglio tale, che invece di andimnene al mio pagliaccio,
fattomi recare penna, calamaio, ecarta, mi posi a scara
bocchiare; ed ecco che Ie sei sono suooate, ed io sono
ancora qui in questa trabalUwte cameraceia, che ~ ma
ravlglio come Bhbia potuto traballare tanto, e non afi'oll
dil.rsi con lIIe, con la bella Catalina, colla SOl"ella, colla
fanciulla bruoa eben tarchiata, e con tutti. i ballerlW, e
con tutti gli spettatbri, che si sono tutti buttati qua. e lil a
dormire. Qui d' Wtorno a IIIe vi sono (Iasciate ch' io
Ii conti) uoo, due, tre, sci, e quattro piedi, e undici
ubmiai che mi stanno sonorameote trombeggiando ad
dormeDl&ti intorno; e giacche la pioggia si e fatta di
rotta, e che domani non abbiamo cbe tre corte leghe di
qui a Badajbz, mi vado a buttare alquante ore bello e
vestito sui pagliaccio paulOn parerQ da meno deg1i ahri ;
onde addio.
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SOlfO stato a visitiu'e Ie ronne cagionate dal sempre
mernor8.udo terremoto, che SCOSge i due regni di Porto
g1UJct e d' Algarve, coo molta parte di Spagna, e che Ii
Cece terribilmimte seotire per terra, e per mare in molce

• altre regiORi nell' anno roiUe setteceDto cinquantacinque,
it did'~. MisericOrdia! E'impossibile dire
I' OtTenda vista che quelle rovine fanno, e cbe faranno
aocora per forse piu d' un secolo, che un sOOolo almeno
vi vom per rimuoverle. Per una strada che e lunga
piu di tre miglia, e cbe era la princip8le deHa ciui,
DOn vedi altro cbe masse immense di .calce, di sassi, e
di mattooi accumulate clal casa, dalle queli spimtan
fuora colorme rotte in molti pez?i, frammenti di sWue,
e squarci di mura in miliOni di guise. E quel1e case
me SOD rimaste in piedi, 0 in pendio, novantaobve in
cento BODO affatto prive de' tetti e de' sotIitti, cbe ° tu
rono sprofondati daJle ripetiJte scosse, 0 miseramente
conlUmw dal fuoco. E in queUe lor mora vi SODa tanti
fessi, taoti buchi, tante smattonatiJre, e tante scrostature,
me Don e piu poesibile pensare a rattopparIe, e a rea
derle diqualche uso. Case, palagi, conveoti, IDODWri,
spedali, chielie, campanili, teatri, torri, porticati, ogoi
rosa eandata in indicibile precipizio. Se vedeste so
lamimte il palamo reale, cbe straDa spett8colo, fra1elli!
Immagin8tevi lin edDlZi& d' assai bella archi~~a, tuUo

_to di roumi, e di macigni smisuril.ti, tozzo aozi ebe
lropp' alto, COD le mUla maestre laq;be pili di tre piedi
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liprandi, e tanto esteso da tutte parti, ehe avvrebbe
bastato a eontenere la corte d' un Imperador d' Oriente,
non che quella d' un re di Portog8.llo; eppure questa
cdifizio, che I' ampiezza delle sue mura e la lora mo
diea altezza dovevano rendere saldo come un monte di
bronzo, fu cosi feroeemente sconquassato, che non am
mette piu racconciamento. E non soltanto que' suoi
macigni e que' suoi marmi sono stati scommessi e sciolti •
dalle spaventevoli scosse; ma molti anche spaeeati chi
in due, chi in piu pezzi. Le grossissime ferrate rurono
tratte de' loro luoghi, e altre piegate e sconeie, ed aItre
rotte in due dalla piu tremenda e dalla piu irresistibile
di tutte Ie violenze natur~li.

11 :Molo della Dogana in riva al Tago, ehe era
tutto di sassi quadri e grossissimi, largo da dodici
o quindici piedi, e alto altrettanto, e che per molti
e molti anni aveva massiceiamente sostenuto e re
presso il pesantissimo furore delle quotidiime maree,
sprofondo, e spari di repente in siffatta guisa, che non ve
ne rimase vestigio, e molte genti, che erano corse 80

pr' esso per 'Salvarsi nelle barehe attaccate alle sue
grosse anella di ferro, rurono colle barche e ogni cosa
tratte con tant' impeto sotto aequa, anzi in UDa qualche
voragine spalaneiJ.tasi d' improvviso sotto terra, ehe non
solo nessun cadiJ.vere nOD torno piu a galla, rna neppure
aleuna parte de' loro abbigliamenti. Gira I' oeehio di
qua, vOlgilo di la, non vedi altro ehe ferri; legni, e pun
telJi d' ogni guisa posti da tutte parti, non tanto per te
nere in piedi qualche stanza terrena ehe aneora rimane

•
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abitabi1e, quanto per impedire che Ie fracassate mura
non c3.schino a schiacciare ed a sotterril.re chi per di 18
passa. E tanto-flagello essendo venuto in un giomo di
solennissima festa, mentre parte del pOpolo stava appa
recchi.imdo iI pranzo, e parte era concorsa alIe ehiese, i1
male coo tocco a questa sventur8.ta cMul fu per tali due
cagioni molto sproporzionatamente maggiore, che nOD
sarebbe stato se in un' altro giorno, e in un altr' ora
fosse stato dalla divina Providenza mandato tanto ster
minio; perche oltre aUe numerose genti che a parte a
parte nelle case e nelle strade perirono, quelle cbe era
no nelle chiese afi'oUa.te, rimasero tutte insieme crude1
mente infrante e seppellite sotto Ie cuppole di quene,
cbe troppo gran parte avrebbero dovuto avere per pOr
gere a tutti via di scampare ; sicche molta piu ~ente ando
a morte ne' sacri ehe ne' profani luoghi.

Oh vista piena d' infinito spavento! vedere Ie pbvere
madri e i padri meschini 0 stringendosi in braccia, 0

strasciIriwdo per mana i tramortiti figli, cbrrere come for
seoow verso i luoghi piu aperti ; i mariti briachi di rabbib
so dolore spingere, 0 tirare con iscompigli8.ta fretta Ie
consorti ; e Ie consorti con pazze rna innamorate mani ab
brandlrsi a' disper8.ti mariti, 0 a' figli, 0 aIle figliuole; e gli
affettuosi servi correre ansanti co' malati padroni in
dosso ; •.••. e molti uomini mezzo spo
gliati, e moltissime donne quasi nude, e fin Ie pOvere
rnonache con crocifIssi in mano, fuggire non solamente
delle case e de' monisteri per gli usci e per Ie pone,
rna buttarsi gill delle finestre e de' balconi per invollLrsi,
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e la piu parte in vano, alia terribil morte che s' affaccia
va loro d' ogni banda! Chi potrebbe dire, chi solo
potrebbe immaginarsi Ie confuse orrende grida di quelli
che fuggivano 0 con Ie membra gia guaste, 0 \leI peri
colo imminlmte d' averle guaste; e i frementi gemiti di
quelli, che senza esser privi di vita subitaneamente, ri
manevano crudelmente imprigionati sotto Ie proprie, 0

I' altrui diroccate magioni! E quantunque paia strano,
e quasi impossibil caso, pure e avvenuto a molte infelici
persone di morire sotto a quelle rovine senza aver rice
vilta la menoma ferita 0 percossa da queUe. E ancora
e viva una povera vecchierella che fu cavata fuora
d' una cantina, dopa d' essere stata in quella rinchiusa
e come sostenuta dal terremoto, e dove conservo la vita
nutrendosi di grappoli d'uva che fortunatamente.llveva
poehi di prima appesi al solaio di quella per conservarli ;
come qui si usa comunemente.

Le miserande storpiamre, e Ie strane morti ca
gioDate da tanto calamitbso acciMnte, £Urono innume
rabili, e innume~8.bili fUrono i genitbri che perdettero
chi tutta, chi parte della lor prole, e innumer8.bili
j figli che perdettero i genitbri, e pochlssime Ie fa
miglie che non ruron prive quale del padre, quaIe
deUa madre, quale d' uno, e quale di piu figli 0

d' altro prbssimo parente e consanguineo; e in somma
tutti, senza eccettuazibne, tutti eh.bero 0 danno nella vi
ta, 0 almeno nella roba; che essendo come gill. lIissi,
accesi tutti i fuochi, perche era appunto I' ora che in
ogni casa si stavano allestendo i desinan, e riJucendo
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per Ie chiese infiniti lumi per 10 solenoitit. del giomo, i1
rotolare di que' tanti fuochi sui numerbsi pavimcoti di
legoo, e il cadere de' sacri candelabri sugli altari, e 10
spaccarsi di focolil.ri e de' solai, e I' incontri.rsi di tanti
carboni, e di tante fiamme in taote e tante combustibili
materie, fece in guisa, che presto iI vorace elemento si
sparse e s' appicco in tante parti della citta, e fu tanto
presto aiutato da un' incessante tramontana, che noD
esscndovi chi potesse accorrere ad estinguere l' iocendio
diveouto a un tratto universale, e venendo pur guasti
gli acquedotti che somministravano a Lisboo8 I' 8cque,
in poche ore quel deplorabilissimo fuoco fini di colmare
d' estrema irremediil.bile miseria l' angosciil.to rimancote
pOpoto, che stupefatto da tanti replicati mali, invece di
adoperarsi in qualche modo, gli lascii> ogni coso in
libera preda, e corse orlando, e piangendo mattamente
pe' campi e pe' prati dove chi potette s' era. per invoIarsi
al primo danno, rifugiato.

Cola il c.omune infortimio aveva agguagliato ogni
grado di persone, e i signori e Ie dame piu grandi
del paese, non eccettuati i pnncipi e Ie principesse
del rew sangue, si frovarono a una medesima sarte
con la plebe piu abbietta; e cola molti, che per ma
lama 0 pel digiuno dell' antecedente vigilia si tro

viu-ono esteoului soverchio daUa fame, cadettero la
seguente notte miseramente svenuti, e oon pochi morti
d' inedia sugli occhi del lofO addoloratissimo sovrano,
che per tutto quel troppo disastroso giorno aItro non
ebbe che amare tagrime da dar loro. E ob ! quanti do-
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viziosi. grandi, quante nobili ffi8trone, quante modeste
donzelle furono call\. costrett.e ltd implorare pieta e soc·
corso, e a soffrir vieina la stomache1'Oie oompaguia di
putenti mascalzbni., e di sozze fernmiDkcce, e ad iovi
diare talora un pezza di pane aCCllUMo, che un qualche
mendico si traeva di tasca per mangiB.rselo! Tutti i
tanto vantati tesori del Brasile 0 di Goa malsllrebbero
in quel pUDto stati equivalenti, non dito a un boocoDe
d' ammuffato marinaresco biscotto; rna neppure alia
fradicia scorza del frutto pili comun&le; nlnto in poche
are divenne rabbiosa la fame e universale. E' una cosa,
fratelli, che funesta indicibilmente l' animo, il visitare
queUe rovine can alcune di queUe persone che di tanta
calarnita furono testimonie, e sentirle ad ogni pIlSBO dire :
" Qui rimase morto mio padre; la mia madre f" sepoka ;
costa una tal famiglia peri senza che ve ne scampasse
uno; cola perdeni il meglio amico ch' avessi al mondo !
Ecco Ie reliquie del palazzo d' un tale gran personaggio,
che fll a un tratto estinto con tutti i suoi ; ed ecco Ie
vestIgie di quel bel tempio, in cui pili di cinque cento
cristiani rurono d' improvviso seppelliti! Cento fran
qui finirono It un tratto i lor giorni, mentre si stavano
cantando Ie Iimdi del Signore nel coro ; e questo moniste
to perdette cencinquanta mbnache in meno che si pro
nunzia il nome di Dio! Gili di queUe scabre rllpi si
precipitarono molti attetriti cavalli e muli, altri co' oa
valieri e co' cavalcanti suI dorso, e altri em cocchi e coi
calessi pieni daUa gente che tiravano! Ecco i fram
menti del muro che cadde addosso all' ambasciatore di
Spagna; ed ecco dove Ie guardie che seguivano iI fug-
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giiuJco monarea oostro, furono daDa morte repeotina
mente involate al suo sguardo reale ! "

Migliaia di tali affiittive cose uno straniere ehe va er
rando per queUe compassionevoli oovine sante replic8re
da quelli che I' accompBgnaDo ; e uno interr6mpe l' altro
per raccontilrgliene un' altra piu crudele della prima; e
chi passa, e s' accorge della curiosita altrui, si ferma tosto,
e con de' gesti pieni di paura, e con un visa e1figi&to di
cordoglio, e con delle parole ancora tremanti, quantunque
cinqu' imni sieno scorsi dal giorno fatale, ti nana ]a do
lente storia delle sue disgr8.zie, e t' informa delle ine
parabili perdite che ha fatte, e· poi se ne va sospirbso e
colmo di tristezza. E ti fanno poi tutto raccapricciilre di
nuov~ quando si ricordano i1 freddo, i1 vento, e ]a dirotta
pioggia, che per alquanti giorni dopa il terremoto fece
moru assaissimi di quelli che scamparono da quel fra
casso, perche troppo male poovvisti di panni nell' ora
sventurata della fuga; DEl emaraviglia sa ancora poorom
pono in pianto, e in gemiti, e in singhiozzi, e sino in urli
fremebbndi, quando si ricordano il tormentOso intirizzi
mento delle lor membra, essendo stati costretti di stare
per piu giomi e per piu notti senza i1 minima riparo·
contro l' imperversata ed insopportabilissima intemperie
della ghiacciata stagione. E a tanti, a tapti, a tantissimi
danni e mali aggiungi la perfetta caresUa d' ogni vetto
vRglia, ehe gli sforzi> a mangiare non solo Ie crude carni
de' pollami e de' mangiabili quadrupedi, che si paracono
1000 dinanzi; rna sino queUe de' cani, de' gatti, e
de' sorci; e sino l' erba, e Ie radici, e Ie foglie, e Ie car-

II
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tecce degli 3lberi per acquetare l' irata fame, anzi ehe
per prolungarsi la vita. Varie sono state Ie relazioni, che
allora andarono pel mondo di quest' infinito disastro, e i
Portoghesi, quando il tempo comincio ad apportar
qualche rimedio a' 101'0 acerbi troppo, e troppo intensi
mali, calcolilrono che di piu di novanta mila persone fu
scemato il lor pbpolo in questa sola citta; rna se anco
avessero, come i miseri soglion fare, esagerato della me
ta, sarebbe nulla di meno sempre miserandissima cosa,
e da compiangersi in sempiterno.

Incomparabil Veduta di Terre e di Mari au la Punta
dell' Etna.

Dopo l' avere per piu di due ore pasciuti gli occhi
dentro al Vulcano, passai ad essere spettatore di un' al
tra scena, {mica per la moltiplicita, bellezza, e varieta
degli oggetti che ci presenta. Di fatti nOD evvi forse
regione eminente sui globo, che in UD sol punto ci sco
pra una sfera si ampla di mare e di terre, come il giogo
dell' Etna. II primo de' superbi aspetti che si offre alIa
vista, e I' estensione quanto ella e grande del collossale
suo corpo. Nell' umile regione di Catania levando
altissimo gli occhi, miriamo, egli e vero, questo re
de' mODti ergersi in se stesso, e sollevare I' altiera testa
sopra Ie Duvole, e con geometrico guardo 10 misuriam
dalla cima al piede, rna Don 10 veggiam chc in profilo.
Ben diversamente nel suo piu rilevato alzamento, quanto
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egli sia, tutto in un girar d' occbio ci appare: e Ja pri
ma a ferire la vista, e piu all' osservatore vicina, 5i e la

. sublime regione, che per la copia delle nevi, e de' gbiacci,
onde la piu parte dell' anna e sepolta, Zona frigida
possiiun nominarla, rna che allora non d' altro era
vestita, 0 piuttosto ingombra ed orrida, che da uno
scompiglio di scogli 5pezzati, e greppi scoscesi; qua
sovrapp65tisi, e caricati addosso I' uno dell' altro; la
separati, diritti in pie, torreggiimti, spavent6si a vedere,
impossibili a sormontare. E verso la meta della Zona,
pendendo allora in aria un gruppo di nuvole temporale-

, sche dal sole irraggi8.te, e tutto in movimento, si accra
sceva la bizzarria dell' aspetto. AIl' occbio piu basso
disceso appresimtasi ]a region di mezzo, che per la
dolcezza del clima merita il nome di Zona temperilta ; e

"Ie numerose sue selve a guisa di veste lacera ne ricuO
prono la nudita della montagna; int~rrotte pero da una
moltitudine di monti mino~, che dovunque altrove fosse
ro, .si mosJrerebber giganti, rna allato dell' Etna sem
bran pigmei. E I' origine di cotesh monti e pur dovuta
aUe eruzioni del fuoco. Contempla finalmente I' occhio,
ed ammira l' infima regione, che pel forte calor suo pub
arrogarsi I' appellazione di Zona ardente, la piu estesa
di tufte, adorna e lieta di belle abitazioni e castella, di
care collinette, e fiorite coshere, e terminata da ampie
falde, su Ie quali siede a mezzodi 1a vaga e dilettosa
Catimia, cui fa specchio il vicin mare.

Ma non solo da quella enorme eminenza del globo
discopriamo per attorno tutto il corpo dell' Etnea mon-
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tagna, rna l' intiera Sicilia, Ie diverse dtta. che la no--
. bilitano, Ie varie alture de' monti, i distesi piani delle
campagne, i fiumi che vi serpeggian per entro, ete. ;
estendendo piu oItre il guardo, veggiiun Malta in bar
lume, rna con sorprendente chiarezza i contorni eli
Messina, la massima parte della Calabria; e Lipari, e
il fumante Vulcano, e I' avvampante Stromboli, e il ri
manente dell' isole Eolie, a noi sembra di aver sotto j

,piedi, e facendoci chini, di toccar con Ie mani.

Un' altro oggetto non men superbo, e grandibso si era
la sterminata pianura dei sottostanti mari che mi attor
niava, e mi portava I' occhio ad immense distanze, fino
ad unirsi lembo a lembo col cielo.

Se assiso in SI gran teatro eli maraviglie provava
ineHabil diletto per la moItiplicita e vaghezza dei punti
di veduta, onde era attorniato, minore non era la con
tentezza e il giubilo ch' io sentiva dentro me stesso. n
sole si accostava al meriggio; ne essendo offuscato da
aleuna nebbia, faceva allora sentire la vivificante sua
forza; e il termometro marcava it grado decimo sopra
del gelo. 10 adunque mi ritrovava nella temperatUra,
che e la piu arnica den' uomo; e I' aria sottile ch' io
respirava, quasi che fosse interamente vitale, produceva
un vigore, un brio, ~ una leggerezza nelle membra, e
un' agilita. e svegliatezza nelle idee, che a me pareva
d' essere divenuto quasi celeste.
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Messina rlopo i Tremuati delMille Settednto Otta1&tatre.
Influuti Ilccidenti avvenuti a qual' infel't.ee Citta.

PRIMA del mezzo giorno dei 14 Ottobre lasciai Ie
Eolie, e in una felucca da Lipari mi avviai a Messina,
di bi. distante trenta miglia, dove pero non giunsi che
dopo un giorno, tra pel' essermi trattenuto qllalche ora
nell' osservare i graniti di Melazzo, e per aver dovutO
remigar sempre i marinai per mancanza di vento. In
quell' isole lasciar dqveva ogni idea di Vulcani, 0 tuttora
vivi 0 gill. estinti, mentreche quella parte della Sicilia
eh' io radeva, non dli. mostra aleuna d' esseme mai
andata soggetta. Non diro per questa che in diverse
epoche provato non ne 8.bbia Ie ree consegu{mze, s' egli
e vero, come credo esser verissimo che i terremoti par
ziali, queUi eire che" si fanno sentire per un tratto non
molto esteso di paese, e a poca distanza di qualche
Vulcano, da lui immediatamente 0 mediatamente ne
riconoscan l' origine. Imperocche quale altra isola pili
della Sicilia ne ha sofferto i danni? e cio per nodrire in
seno gl' incendii Etnei. Allorche io viaggiava in queUe
parti suonavano ancora su Ie bocche di tutti gli orribi
lissimi effeui de' tremuoti del mille setteeento ottantatre.
Nel farmi con la felucca dentro aIle foci dello Stretto di
Messina, alcuni di que' terrazzani che navigavano meco,
mi mos"travano col dito steso la spiaggia di Scilla, dove
un' intiero pOpolo in quell' infausta circostanza affogo.
Conciossiacche sopravvenuta una formidabile scossa ver
SO il mezzodi de' 5 Febbraio dell' anno suddetto, e te-

11*
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mendo di altre, gli Scillani si rifuggirono sui lido, quando
aIle ore otto ltaliane della notte seguente iDs6rtane
un' altra fortissima, sollevo per si gran modo Ie onde,
che tutta coperse la spiaggia, e di mille e piu uornini ivi
attendati, insieme a1 principe stesso del luogo, neppur
uno pote piangere la fatBJ calamita, di ritorno alle vooove
case. Quell' oode furiose innoltratesi nello Stretto, pe
netraroDo fin dentro al porto di Messina, e per poco non
atrondaroDo i bastimenti ivi ancorilti.

Pervenuto ch'io fui in Caccia di questa citta, cominciai
a veder Ie rovine e i disastri, cui in quella fatBJ epooa
anda soggetta. La curvita del porto prima ara adoma
pel tratto di pili d' un miglio d' una fuga continuata di
superbi palagi a tre piani, cbiamata volgarm{mte la Pa
lazzata, abimta da mercatanti, e da altre civili persona,
e che formava una specie di amfiteiltro, del piu dilettbso
e piu magnifico aspetto. Il piano superibre a una por
zione di quel di mezzo, si vedevano da un capo all' altro
ciiroccati, non senza sfendimcnti e grandi rotture Del
piano inferiore, restando cosl seDza abitatori quell' im
menso fabbricato.

Entrato in Messina, la vista degli oggetti mi si f~
sempre piu trista e spiacevole. A riserva delle strade
piu ample e piu frequentilte, Ie altre lutte crano ingom
ore di rimasugli di eaduta fabbricbe, 0 ammass8.ti ai due
lati, oppur tuttavia giacenti nel mezzo, e cbe impedivano
l' attraversarle. Assaissime case ritrovavansi aneora
nel medesimo compassionevole stato, in che furon la-
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sciate dagli scuotimenti della terra: altre, eioe, iotera
mente sprofondate ed agguagliatesi al !RIolo, altre per
una meta. rovmate, e per I' altra teneotisi in piedi, ana
in aria per Ie stesse rovioe, che 101'0 servivano di COftoo

trasto e puntello. QueUe poi che a gran ventura eran
campate da tanto infortimio, era quasi a mir8colo che

.non rovinassero, per larghe fessure aIle pareti 0 su gli
aogoli apertesi. n Duomo si annbvera fra gIi edll~

piia fortunati. Egli e spazillso, di GOrica architettiIra, e
il suo iotemo poco 0 nulla dannificato. Lo nobilitano
molte colonne di granito tratte da un tempio degIi
antichi Graci, che una volta nel Faro esisteva, come
pure elegannssime intarsiature a divisa, dei piu bei di
aspri della Sicilia.

Lo sterminato numero delle flt.bbriche cadute in quel
terribile tremubto, obbligo i Messinesi a rifuggire dentro
a trabacche di legno, e gia assaissime ne esimevano
quando io giunsi cola.. Si era pero cominci8.to ad alZBr
nuove case, ma ben diverse da quelle di prima. Osser
"to avevano che Ie piu elevate erano state Ie phI bersa
gIiate; oltraccio che nello infuriilre degli scuotimenti,
escite essendo dalle imposte Ie travi, col continuo e vio
Umto arietare contro Ie pareti, avevano fatto phi rovina
cbe gli stessi sCuotimenti. Avvisarono adunque di ri
fabbricarsi umili abitazibni, e con I' ossatura di legno
stretta e combaciantesi in guisa, cbe al traballar del
terreno, tuttaquanta concepisse il movimento. E' chiaro
cbe tale artificio nella disgrazia di altri spaventbsi tre
muW doveva giovarli.
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Quantunque fosse gill. presso il sesto anno, da che
avvenuto era quell' orribil disastro, nell' animo de' Messi
nesi continuava tuttora un resto di sbigottimcnto, di
costemazione, e diro ancora di avvilimento, e di stupi
dezza; conseguenze che sbgliono accompagnare Ie
grandi paure. Avevano presentissime alia memoria Ie
circostanze tutte di quella terribile epoca; ne io poteva
ascoltarle senza raccappriccio e dolore. Quell' anti
chissima e tante volte malmenata citta, rovinata non fu
da un solo, rna da piu terremoti, che con successive
seosse si estesero dal giorno 5 fino al giorno 7 di
Febbruiodel mille settecento ottantatre. II piu rovinoso
fu quello dei 5, rna corso essendo l' intervallo di alquanti
minuti fra la prima .seossa e Ia seconda, ebber campo i
cittadini di allontanarsi dagli edificj, e di mettersi in
aperta pianura. Quindi Ia mortalita non fll proporziona
ta alIa qllantita delle rovine, giacche i morti non oItre
passarono il numero di ott\>ctmto.

In una dotta memoria sopra i tremuoti della parte
della Calabria, che guarda Messina, nel medesimo tem
po accaduti, e serino che innanzi di sentirsi Ia prima
scossa, i cani dentro Ia citta si dicdero ad urlare furiosa
mente, e tal che per ordine pubblico vennero uccisi.
Addomandatone que' paesani, mi attestiu'ono I' insussi
stenza del fatto, e che nessun altro fenomeno antivcnne
quel flagello, se non se il fuggire dei Iari, e di qualche
altro uccello che dal mare passarono aIle vicine mon
tagne, siccome ban per costume nella immintmza delle
tempeste. Un violentissimo strepito, sembiante a quello
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Iii PIU carra precipitosamente discorrenti sopra d' un
ponte selcialo, De fu il priDcipio, c.ontemporaneamente
ad una densa Debbia soUev8.tasi daUa Calabria, ehe fu i1
centro del terremolo ; e la sua propagazione fu osservata
sensibilmente, merce il successivo atterramenlo delle
fabbriche, dalIa punta del Faro fin dentro a Messina j

quasi da quella punta preso -avesse fuoco una mina con
tinuata lungo la spiaggia, ed estesasi nell' interiore della
cittil. L' urto fu violenussimo, e il molo de' pili irrego
liui. In nessuna parte Cu 08servato scoppiar fuoco, ne
scintille. n suolo attorno alIa spiaggia si apri in feodi
lUre aUa medesima paralelle, e queste furODO altresi os
servate in tuUe Ie colline sopra di Messina. E quan
tuoque in qualcbe luogo durassero piu d' un mese, non
lascio pero misurarle 10 spavento e I' abbattimenlo, di
cbe tutti eran compresi. Dopo la prima scossa fattasi
sentire, siccome abbiit.m detto verso il mezzo giomo
de' 5 FebbrB.io, la terra non facea cbe tremare, or COD

movimento leggiero, ora vio!ento, quando alle ore otto
dell' entrante notte irnperversO un' orribile scuotimimto,
il quale se fu fatale agli Scillani, fini di rovinare it re
stante delle fabbriche Messinesi. Nil lasciarono i tre
rnuoti di esercitare la lor forza fino al giorno 7 del me
desirno rnese, in cui verso Ie ore ventidue se De provo
un violentlssirno, che Ie rovinate fabbriche agguaglio al
suolo. Da quel tempo in poi sino al mio arrivo in
Messina continuarono a farsi sentire i tremu6ti, rna gra
datamlmte rallentando quasi in ragi6ne della lontananza
di quell' epaca tanto fatale. E nel mille settecento ot
tantanove e mille settecento novanta. non se ne sono
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sentiti cola se non quattro 0 cinque debolissimi, e che
forse in altre comrade meno sospette, e da menti me
no prevenute, non si sarebbero appresi per tremuoti.

II danno fu immenso, e difficilmimte puo calcolarsi.
Considerando Ie sole fabbriche, puo dirsi francamente.
che di quattro parti, due rimasero al suolo uguagliate,
una mezzo rovinata, ed un' altl"a gravemente danneggia
tao In q~est' Ultima furono Ie case situate sui pendio
d,lle colline, che hanno per base il granito. Le pili
rovinate, anzi Ie prime a cadere, furon queUe che sui
piano esistevano, e singolarmente su la curvitil. del porto
sopra un suolo meno stabile, perche formato dalle allu
vioni, e dalle deposizioni del mare. II molo, che ac
compagnava it porto, e che oltre a un miglio si esten
deva in lunghezza, e che quanto era amenD per la vista,
altrettanto riesciva delizioso pei passeggi, sprofondossi
entro il mare in maniera, ehe di lui non lascio un vesti
gio solo, oude potersi dire mostrandolo, "Qui fu."

Fra gli edillzj che rovinarono, i piu considerabili fu
rona la gia ricordata Palazzata, detta ancora il Teatro
Marittimo, il palazw del re, quello del senato d' una
maestosa architettura, la gran Loggia de' Negllzianti, il
famoso Collegio degli Studj col gran tempio annesso, la
Chiesa e Casa Professa degli ex-Gesuiti, il palazzo arci
vescovile can la Basilica di S. Niccolo, il Seminario
de' CbCrici, la Sala de' Tribunali, la Chiesa dell' Annun
zmta de' Teatini, quella de' Carmelitani e del Priorato
de' Gerosolimitani, e molte altre fabbriche pubbliche,s
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eosi sacre che profane, senza parlar de' palagi de' ma
goati, e de' facoltosi cittadini, tutti con vaga arcbitettura
eostrutti.

Non pOssono ealcolarsi tampoeo i danni sofFerti per
la distruzione di tanti monumlmti delle arti, delle biblio
teche, e delle gallerit> di pitture, di cui Messina era ador
na, essendovi aItre volte sommamente fiorita quest' arte
imitatrice. Egualmente incalcoli.t.bile si ela pe,.dita degli
averi rimasti sotto Ie rovine, 0 inceneriti dagl' incendj, C'"
dietro ai terremoti si appicci.t.rono in diverse parti della
citta. Aggiungansi Ie spese per Ia costruzione delle
trabacche e delle capanne, necessarie per accogliere la
popolazione, e mettere al coperto l' avanzo de' mbbili, e
delle merei sottratte aile rovine, Ie quali' spese furono
grandissime e somme, per l' altissimo prezzo a cui in
un' istante montarono tutti i materiiili di costruzibne, ed
il saliuio de' fabbrieatbri e degli altri artigiani.

Nel mezzo di ta~te perdite, e di tante spese, ehe do
vevano necessariamente impoverire il paese, non si senti
il fallimento d' un sol negoziante: il che coronera
d' eterne Iodi Messina, non essendovi presso i nego
zianti di mala ferie circostanza apparentemente piu fa
vortlVole per, iseusare un fallimento, quanto un tremuoto.

II re delle Due Sicilie non ha omesso nulla per far
rifiorire Messina. L' ha sollevata da tutti i pubblici
aggravj; Ie ha erogato del suo parecchie considerabili
somme, aeeordato porto franco, giurisdizione di magi-
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midi, etc. Tuttll volta Ie immense perdite, non ostante
tutti i soccorsi, hanno bisogno di gran tempo per ripararsi.

Le fabbriche si sono in seguito considerabilmente
accresciute e perfezionate, di modo che p'ossiam dire
essersi presentemente rifabbricato pili della meta del
paese: quindi Ia popolazione ha abbandonate in pro
porzione Ie capanne, e si eritirata in cittil..

_Questo' succinto racconto degli Ultimi formidabili tre
-muoti di Messina, e delle loro conseguenze, lIo creduto
DOll dovere esser dillCaro alia dotta curiosita dei lettori.

La Cittti di Napoli.

NA'POLI illustre, e magnifica citta, esposta al mezzo
giorno sulle faIde, anzi in mezzo delle radici del monte
di Sant' Elmo, d' Antignana, di Capodimonte, e di alcu
ni altri piacevolissimi colli si riposa, l' onde mirando
dell' imperioso Tirreno, Ie quali or con soave mormono
crespe, chiare, e tranquille scherzando con Ie rive, or
alte, torbide, sonanti con grandissimo strepito combat
tendo con gli scogli; e COD Ie arene, vlmgono per diritto
sentiero ad incontrarla, cinta doude si corea il sole, e
donde il freddo Borea a noi ne viene, di verdi e di
fruttifere colline, la cui faccia UDa gratisssima varieta
adorna, e raude bella, nelle quall con una perpetua pri-
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mav6~ ze6ro, e Clori 8i OQIltinuo si VIDIlQ diportAndo,
l' erbe di varj fiori, gli alberi di vaghi fruui per ogni lor
fulda diping{lDdo. Dalla parte, doode esce il giomo, e
d' uno sp8Zioso, e f&Condo piaoo ornata, e dilettOsa, qua
si principia del qua1e Sebeto pm p6Yero d' aeque che eli
fama, Ii leDto eaaunin8.ndo COD l' oode chiara il suo
picciolo tributo al mare porta, nOD mWto lontuo dall' ar
so VesilYio, dal quale ancora Ie abbruci&te ossa, per Ie
strade sparse, dell' anbCO e famo90 inclmWo Jestimbnio
rendooo ai peregrini. n mare che quui vaga, ed inna
mor8.to di cosi bella vergine, vagheggia questa bellissima
patria, da verdeggiaoti isolette, e d' altri &ariti ed emi
nenti monti chiuso a' riguardiwti si dimostra, sulle cui
prime rive daDa mano destra la vezzoza Mergellina,
come piu chiara figlia del fruttifero Posilipo, a' piedi

, dell' amiJ.to padre sedendo, si pettina il biondo erine; it
quale lungo il marino lido in suo p'lCciolo regno disten
dendo, pieno di reali e d' antiche abitazibni, vago di se
medesimo, al cielo spiega Ie sue ricchezze, al cui fianco
da brevissimo seno di mare divisa si vede Maida, che
non lungi Mislmo sosp'lfll ardentemente.

Che dirO d' Ischia, di PrOcida, di Capri, degli scogli
delle Sirene, del promontorio e degli oracoli di Minerva,
di MaSia, di Sorrento, di Vico, e degli altri dilettbsi
luoghi cOO a guisa d' anfiteatro cingono questa piu bella
parte di tU1to l' impero del gran Tirreno, se ognuoo di
questi, per dar lora convenevole loda, da se stesso lunga
stbria meriterebbe? Che dirO di Pozzuolo, i cui tempj,
i mausolili, i palagi, i teatri da Mammea, da Adriano, e da

12
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AugUsto fabbricati, e l' altre superbe ed onorate ruine,
della grandezza, antichita, ed eccelUmza sua aperto testi
monio al mondo fanno ? Tacero forse la virtu de' bagni
ad ogni umana infermita propria ed accommodata, dove i
Romani da questa virtu, e dalla temperie del cielo tirati,
per ricovrar la perduta salute solevano venire? Ma
perche Averno addietro lascio, e Baia, e Cuma albergo
della Sibilla, e tante altre cose di meraviglia degne, e di
stupore ? Che' testimonio dell' umana grandezza ci
porge il ponte col quale Caligola fra Pozzuolo e Baia
il giogo pose alla marina? Quale la gootta di Cocceio
in questa forma ridotta che noi vediamo, che il cammino
di Napoli a Pozzuolo, piano, breve, ed agevole ci
rende?

Ma se vorro ad una Ie cose di memoria e d' onor
degne raccontarvi, dubito di non cader disavveduta
mente in quell' errore, che nel prinCipio .•.•• mi ho
proposto di fuggire. Questo solo non debbo tacere, che
gli antichi famosi, affaticati e stanchi dalle azioni della
Romana repubblica, da i contmui travagli nel governo
del mondo, poiche aIle ambizioni, ed a i 1000 desiderj di
grandezza avevano il freno posto, qua, come a tempe
stoso mare in seeuro porto allettati dalla bonta. di questo
cielo, sovr' ogni altro temperato, saluufero, e vitale, e
dall' amenita. di questo paese, a diportarsi, e a dar opera
ai loro studj; e molti d' anni gia gravati e carichi, a vi
verci tranquillamente gli Ultimi anni della loro estrema
vecchiezza soIevano venire; della qual cosa, e gli orti
di Lucullo, e la bellissima villa di Cicerone, e tanti altri
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edificj dall' ira del mare, e dalla rabbia del tempo con
sumati e rosi, fede ne fanno. Questo l' eccellentlssimo
poeta, e principe della Latina lingua, uomo di tutte Ie
cose di perfetto giudlcio, per sua abitazione eletta
s' avea. Qui il libro della sua agricoltiJra, e de' pasto
riili esercizj felicemente compose. Ne senza ragione
lascio nella sua ultima volonta, che Ie sue onorate clmeri
di Brindisi a Napoli fossero riportate, come se ogni ahro
luogo indegna sepoltura fosse di si reverende reliquie;
Ie quali ancora nella via, cbe va a PozzuOlo, quasi nel

. comineiar della grotta, non senza invidia della lor gloria,
si 18.sciano vedere. V' abito per alcun tempo Orazio,
v' abito Livio; e Plinio, troppo ardito, e desiderbso di
veder Ie fiamme del Vesuvio, vi lascio la vita.

Ma omai e tempo, eh' io rivolga questa penna alIe
partieol8.ri lodi della citta, e de' suoi nobili e magnani
mi abitatori. Dell' antiebita sua non e chi dubiti, per
aver tanti testimonj delle antiehe scritture; ne vi deve
esser fuggito della memoria, ehe nella piu avversa e
nemica fortuna dell' imperio Romano, allorche Annibale
Campania, e quasi tutta Italia sotto il giogo del Carta
ginese dominio avea sottoposta, questi nobili ciuadini
aleune coppe d' oro per segno d' amore, e di fede, e per
aiuto delle loro necessita a' Romani mandarono gloriosa
mente; it qual atto cortese e magnanimo argomento
verissimo ei dimostra, ehe in quel tempo eziandio, come
ora, da uomini di alto valore, e di grand' estimazione
abitata fosse; nella quale di secolo in secolo in tuUe Ie
buone arti, in tutti gli esercizj nobili ed ilIustri, di mana
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e d' ingegno, che I' uomo glorioso render pbssano ed
immort8le, quasi com~ per singolar dono del cielo, uomi
ni rari ed ecceHenti ha la nbtura generi.ti, i cui nomi
voglio tacere. ••••. Nemmeno che di sito, e eli
cielo, e di corpo beDissima questa citta, piena di palagi
signorlli, di tempj superbi, di pia~ze spaziose, di strade
ampie e dirittissime, di porte reali e magnifiche, di mu
ra forti ed inespugnSbili, di porto da tutte Ie marine
tempeste difesa e sicuro, abb~ndantissima d' acque che
caggino di cielo, e di fontane viva; fra Ie quali la bella
Formella, Dinfa dal gran Pontano celebrata, con urna
d' oro l' onde chiare e fresche versando in tutti gli abi
tatiJri comparte Ie ricchezlIe sue. Torto certo farei alia
infinita virtu dell' eccellentissimo Don Pietro Toledo, aI
presente vicere di questa regno, s' io non dicessi it
malta stUdio, e Ie continue spese faue per renderla, al
pari di tutte Ie altre, bella e riguardevole; come Ie fan
tane da maestra ed artificiosa mano, di finissimi e di
hianchi rnarmi scolpite ; il Parco; Ie castella di Capuana,
e di Sant' Elmo; Ie strade di Nido, dell' Olmo, della
SeDana; la nuovamente ad onore et.erno di Sua Eccel
It'mza nominata di Toledo, e tuUe Ie altre per opera sua
tali rendute, quali si inostrano, del lora obbligo, e della
sua virtU fede faranna alIa posterita.

Qual' altra citta, non pur d' Its.lia, rna delle quattro
parti ael Mondo di tutte quelle cose, che per sostentare
il sensa, e per adornare il corpo SODO in questo secolo
necesSarie, e desideme, e di questa pili fruttlfera ed
abbondante? Certa niuna. Qual patria nel circUi~
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della terra oggi si mostra, dove sia un pbpolo cosi fiorito,
e co~ bello? Gli artefici in tutti Ie arti meeeamche
tanto ammaestr8.ti, e tanto dotti? Ove siano tanto
chiare ed illustri famiglie r Tanti valorOsi cavalieri, cosi
nelle armi, e nella disciplina miliwe, come negli studj
delle buone lettere e delle scienze, fin dalIa loro prima
fanciullezza esercitati? Tanto belle e grazibse donne?
Belle dico d' iwimo e di corpo, che maraviglibse sa
rebbero state in ogni secolo; alIe quali nominare tutto
che mi spinge il desiderio, mi ritira la ragione, e il ti
more, che io 110 di non far torto alIa loro virtU, e bel
lezza ral'a, e singoIare, non diwdomi il cuore di quanto
e come si converrebbe saperle lodare. In somma ella
etale, che d' esser regina di cosi ricco e nObil regno
ha degnamente meritato.

P6rtici e sum Contomi.

PRIIIA di stabilirmi in Pbrtici io vi aveva passato pa
recehie settimiwe d' autimno, ma non erami avveouto
mai di vedervi quel che oggi vi veggo. E' d' uopo
d' esser qui in tutte Ie stagioni dell' anno, e in tutte Ie
ore del giorno osserv&re; e d' uopo perder qui talvolta
di vista il mare, onde vagheggiarlo poi meglio; e
d' uopo soffrlr la noia e I' inciampo di qualche lava, a
voler godere de' colpi d' occhio piu portentbsi, a voIer
impadtonirsi di tutti gli aspetti e di tutti i colori di questo

'12*
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miLgico onzzonte. Come che voi l' abbiate contempla...
to assai volte, iotemo ad ogni modo, mio dolce amico,
che non abbiilte avuto campo di esaminal'lo abbastanza.
Pieno delle idee ridentissime cbe ho qui raccoltc, vengo
oggi a farne parte a voi, che il molto e gentil senso
vostro per Ie bellezze della natura rassodato Ivete ed
este80 nella felice patria di Tebcrito.

Il levar del sole bello e dappertutto, ma qui certa
mente piu bello che altrove : non so se abbi8.te sorpreso
mai i primi raggi, allorche vlmgono alzandosi dietro al
VesiIvio; il fumo di questo color va prendendo cosi
varj e scherzevoli da vincer l' iride d' assai, rimpetto_
il tremolar sempre pin lucente del mare; e a poco a
poco l' immensa Napoli, Ie isole, i monti, Ie colline che
i1 golfo coronano, spiccan fuori, per dir cosi, dol cupo
che gli investe; e spUmdono variamente qua e la, come
meglio al sol nascente son volli. . La eima del Vesilvio
rassomiglia a un incendio, allorche I' intero globo della
luce e fuori; e apparisce come posar su di essa I' estre
mitli. inferiore de' raggi, su per Ia faIda della montagna
srendonsi strisce d' irrequieta nebbietta d' oro, e final
mente spallancasi il watro della costiera soggeua, tutto
lieto e brillante dellume piu forte. Direste elle il sole
venga fuori unicamente per questo cratere, cosi vi pom
peggia egli; cosi l' ocemo distingue tutti gli e1fetti ch' ei
vi va producendo, anzi per entro vi spazia; e cosi
queeti effetti son varj, nuovi, abbaglianti.
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Avete vol POSIo mente a quella speu8ooIo ebe Oftrono
qui gIl 8.lberi battoti daJla luee, quando 8.giti Ie loro foglie
aleUD ventieello? -PiU voke bo veduto maravigliare gli
stranierj, cbe queste foglie cosi dalla Ince baume e cO!!i
mosse dal vento miravano brillar come gemme. Mi ri
corda fra gli altri di un entusiasta Danese, iI quale si
era fiito in capo di aver ricuperato in quest' &.ria I' aeo
Ussima vista cbe avea perduta, e di seemere quindi i piu
sottili effetti della luce, siccome gli accadeva un gioroo.
10 ebbi falica a persuaderlo, CM nella sua nativa F"muia
I' occbio piu linceo nulla mai potrebbe aver veduto eli
simile, e che Ie ferrugigne ceneri del V~vio riCBmano
10 verdura di un legger velo, che col furor del sole e del
vento cosi luccicimte apparisce e vist08O.

I vostri occhi han da que' poggi dominato intomo
ampiaotente, rna uscendo su per essi alquanto fuori eli
mano, avreste fatto aucara scoverte nuove. 10 delle
mie son cosi superbo, che parmi talvolta di esser un
Colombo a un Cook; salendo fra Pbrtici e l' arso parti
colarrn{mte, eun tratto di campagna, che poo dirsi con
verita un picciolo, rna inimitabile giardino all' Inglese.
Dopo un lungo, ameno, e alto sentiero spalleggiato da
diseguaJi mortelle, dal quale scbpresi il cratere, sj cala
per breve e iacil china a un' aia 0 praticelIo, ch' e prO
prio un gran letto di erbette e di fiori morbidissimo: e
chiuso capricciosam{mte da una siepe di rose silvestri:
indi per una salita di trenta passi entrasi in un boschetto
assai folto che un labirinto direste. Dopa di aver errato

• per esso alcun poco tra la grata frescura, vi trovate su
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lin poggetto che sporge erto su d' una. valle seabra e
nera di lave recenti: questo poggetto e sparso di erbe
odorbse, e di alcuni cespi di ginepro. L' occhio misura
di la la vicina altezza del Vesuvio; indi va tutti senza
alCilO ostacolo signoreggiando e Nil.poli, e i colli; ,e i
monti, e il mare, e Ie isole. II tratto di verdura che dal
poggetto frappbnesi al mare, rende il color di questo
anche .piu risentho, e il contrasto di un luogo gradata
mente si vago e ridente coll' brrido della valle sottopbsta
e vivissimo. Vi par' cola in certo modo di esser fatto
piu alto degli altri ubmini, come gia a colui pareva Del
leggere Omero. Avete all' intbmo tutta aperta e sehie
rata dinanzi a voi la natura, qua terribile e sublime, la.
grande e bella; qua. fosea e malincbnica, Ill. ridente ed
alDabile! Quando anche da alti eben rivolti balconi
ottengasi 10 stesso colpo d' occhio, non pero si ottien
mai una cosi gagliarda, e cosi lunga, e cosi complicata
illusione.

V' ha piu altri poggi e sentieri, dove 10 spettacolo e
men grande, non pecO Corse men grato. Se i fianchi
delle colline, e i gruppi degli 8lberi e delle siepi chiudo
no cola allo sguardo UDa porzibne del cratere, v' ha pe
cO punti ben molti, in cui Ia parte che ne r;mane seo
verta equale Ia si vorrebbe a metterla in un bel disegno :
perocche ora I' intero aspetto della cittB., ora un' tratto
di mare seminato di barche, or Posilipo, or PrOCida ed
lsehiaf or Capri, or Sorrento isoliui ne appariscono.
Talvolta poi, a rendere il quadro anche piu pittoresco,
su questi pezzi cosi distaccati pendoDo, direi quasi come •
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un gran padiglioM, groppi di nurole di simrnetriea
bizzarria nelle forme, e oella gradazibne de' colori;
talvolta ancor it mover del vento piegftodo il fogliame,
ne va tratto tratto ampliaodo il quadro, e talrolta osa
pure interromperlo pia~evohneote.

Ben vi son noti questi giardini che confman col mare ;
ma io de' campi vi parlero, per me piu belli de' giardioi.
10 Ii traverso per vie domestiche solo a' coltivatbri, odo
rosissime una gran parte dell' anno di nn grato misto di
terra e di mare; vicin di esse mandano l' onde talvolta
a1cuno spruzzo, ma noo cosi temeriuio che Ie tocchi.
Ora mi siedo sotto a qualche incrociamento di rami, e
di Iii. il mar non vedende, il suo strllpito m' e ancbr pin
gradito: ora m' inoltro sull' orlo di alcuoe punte, aile
quali it molo, e Ie barche del Gnoatello bffionsi dal lato
migliore; ora mi fermo su qualche picciola altura, e
osservo il singolar contrasto che fanno all' 6cchio e al
pensiero it verde e Mente- Posilipo, e in faccia a lui iI
fosco e tetro Vesilvio. Distrae DOll di rado Ie mie
osservazibni campestri, e ravviva it mio piacere ad un·
tempo I' apparir coo faccia improvviso aleuo bastimento
in foodo al golfo: credo di misur8rne it caromino, 10
esamino coDa i'f!lmaginazione; altri aItre volte godo
veder entrare nel porto; e Ie infinite barchette pesche
recce,sparse pel golfo in varie distanze, hanno esse
anoor qualche occhiata. Da questa vie segrete, da
queste altura romite bdesi discretamente 10 suepito di
carrozze e di gente che battooo la strada di· Pbrtici ;
un tale strepito, il 6'0«0 del mare, ~ travaglio de' pe8C1-
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tori, il Cuoco del vulcano spirano un aria singolare di
vita e d' aUivita, ed animano soprammodo la solit8ri.a
campagna, la quale col tratto del tempo, come che bel
lissima, pur direbbe monotona, a quelIa maniera ehe Ie
piu vaghe e gentili descrizioni eampestri ne staneano
alIa lunga, se non vi sia per entro aleuno spirito di rela
zione eogli esseri sensibili. QuelIe di Gesner, ehe mai
non istimcano, son sempre meco in questi passeggi.

10 chiamo i suoi pastori
In questo amabillido ;
E tra i perpetui fiori
Lo sguardo e i1 pie lor guido;
Queste abit8.r contrade
Dee l' uom dell' aurea etade.

E con pennel celeste
Quand' egli un poggio aprieo
D' amenitA riveste,
Perche Gesnero, io dico,
Non vagheggio l' arene,
E il mar delle Sirene!

Non vi diro ehe queste bellezze e queste dellzie re
gnino qui nella presente stagione aneora : vi diro sibbene
che non meritan qui nome di verno mesi in eui ridono
verdura e fiori; ne Portiei e cosi maraviglioso mai,
come adesso. Se i venti del nord, eseono a farne aleu
Da visita, e questa assai breve; e quali vantaggi altroDde
Don porta seeD ! vigor nella salute sensibillssimo, e sere
nita di eiel la piu pura. Si va lungo il mar passeggiando
a' raggi di un sole ehe ristora, e non incomoda; e Ie
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prospettive all' intbrno si dispiegano nettissime, come e
il cielo, quas; rilevate. _Ma a questi di, se io m' inoltro
su pe' poggi, sapete voi che mlmdorli incontro, e ciliegi
coverti di fiori, e gli erbaggi piu cari pieni di rigoglio non
che di vita? Sapete voi che io vo premendo sentieri
orlati di bianchi fioretti e di mammole ancora ; e scopro
nelle siepi i primi sviluppi della vegetazibne? Questo
tepbr d' aria, questo sorriso daUa natura nella stagione
si noiosa altrove ed ingrata e pur prezioso! n confronto
che naturalmente si va facendo de' c1imi, mi raddbppiano
ben meglio Ia finezza delle osservazibni, e l' energica
eloquenza del mio dolce e costante compagno in questi
passeggi. E forse senza lui Pbrtici non mi sarebbe si
caro, come per quell' antico, bello non era il veder
l' aspetto e il corso degli astri senza aver al fianco alcu
no, cui dire: "Vedi .•...

Delle Scoperte di, ErcoUmo.

IL nostro regno e l' {mico in tutta Ia terra che 3.bbia
il vantaggio di veder quasi rivivere nel suo seno citta
intere seppellite da diciassette secoli. Non vi echi
ignori'Ie scavazibni di Ercolano, di Pompei, e di 5mbia.
Per ora parleremo di Ercolano.

Noi dobbiamo al caso Ia sua scoperta. Ercolano
non esisteva piu che ne' libri di antica geografia. n
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prmClpe di Elbreuf, Emanuele di Lorena, il quale si
porti> in Napoli nel mille settecento sai al comando eli
un' armata imperiale, vi sposO una figliuOla del duea eli
Salsa. Cosl si stabili in Napoli, ed acquisto a POrtici
una casa di campagna. Nel mille setteeento venti volle
rifabbriearla, e negli scavamenti ehe per questa ediflzio
si dovettero fare, si rinveDnero weuDe statue cbe il
principe invio a VienD'" 8i fecero nuove ricercbe, e
g1i effetti furono cosl consider8.bili ehe richiamaroDc>
l' atteDzioDe della corte di VieonB, e 10 scavamenlO fu
sospeso.

Dobbiamo al re Carlo Borbone la sua cODtinuazione, 8

Ie belle scoperte coo vi sono state fatte•. n gusto eli
questa principe per Ie belle arti non tralascio spesa De
diliglmza. 1.0 scavamento di Ereolimo fu ripigliato COD

fervore fino al suolo di questa citta, seppellita sotto
Portiei e Resina. 8i ritrassero monumenti di ogni ge
nere, e cOSI si venne a formare quel Museo unieo sulla
terra. 8i eresse un' Accademia composta de' piu va
lenti antiquarj per interpretar Ie cose e dilueidarle.

A questa Aeeademia fiiRmo debitori di molte belle
bpere so di tale oggetto. Monsignor Baiardi s' inearicQ
della storia dell' antiea eitta nuovamente seoperta, e ce
la diede in quattro gran volumi in quarto, mescolata e
quasi annegata in una folIa di erudite pieeiolezze. Ma
abbi8.mo la descrizione, e I' interpretazione -di tutti i
monumenti di Ereomno che ci diede I' Aec8demia~ che
fu Comillciil.ta nel mille seUecento sessan1a. in foglio
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ad6n1i~ 0 si riguardi r 8IQUezza dele dilucidaziOlli,
o la magnititeoz8 dell' ed~e, e la bellezza delle incl·
siOni, questa eun' Opera clUsica ammiriWile. 8arebbe
solo da desiderarsi ebe qaesaa Opera Ii potesse reDdere
piiI eomune, il ebe J10D Ii plIO oueaere IeDza un' altra
e~ meno dispeodiOsa.

Noi tralasciamo tutto cia che si e detto IOpra di
E'~ cbe si vuole il primo fondatore di questa cittil.
Ci bastera aeeennare che si dice fondata seBSaDt' aDDi
prima della guerra di Troia. Cit) che e certo si e,
cb' essa esisteva ai tempi della rcpilbblica Romana. E'
verisHnile coo i suoi primi abitaoti fhrooo gli O&ci, cbe
erano nell' agro Campaoa prima cbe De fossero di
S(lQcciati dagli Etrusci, i quali con limil sorte Wrono
costreui a cedere il luogo ai Sanniti. Verso questi
tempi, quali ehe ne sieno state Ie cagioni, veggiiuno ehe
molte colonie Creche si sblbiliroDo neIle noltre Jpi~e,

e vi fondaroDO deUe ciua,. 0 popol8rooo Ie esistenti CQII

invasione. Ercolimo, come tante a]tre delle nostre re
gibni .marittime, fu popolala da' Greci. A' tempi.della
guena Sociwe, noi la troviamo la prima volta nomin8ta
ill mooumenti autentici: essa se~ il partito de' pbpoli
d' halia, e subi ]a loro iOrte. Fu aasediata dal ptocOoso
10 T~ Didio, fu pr~ e vi fu dedotta una colonia.
Riteune paro il dritto di govemiusi colle proprie leggi
e magistrilti. Dai mooumenti ritrovati nella scavazibne
di Ercolano siamo accertati cbe tali magistrau avevaDO
il utolo di Denmrchi 0 Arconti.

13'
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Le ricchezze private, illusso, e la mollezza coo s'in
trodi.tssero in lWma negli ultimi tempi della repubblica,
fecero desiderare ai Romani I' esistcnza· d' una citti

, Greca, animata daUa liberta, daJ gusto, e dai piaceri,
abbellita dalle arti, e situata nel suolo pili fertile, e sotto
il clima il pili felice. Cicerone ci parla di molti Roma
ni cbe aveano in Ercoliwo delle ville, dove passavano
la maggior parte dell' anno. Ercolano con tai mezzi
crebbe, ed acquisto un lustro maggiore. Strabone, che
viveva sotto AugUsto, ce ne fa una descrizione van
taggiosa. Plinio, Floro, e Stazio non ne parlano di
versament"e. DaIle loro parole sembra che questa citt8.
fosse stata la piu cospicua della Campania, dopo Capua
e Napoli. Tale in fatti sembra se se ne vuol giudicare
dai suoi avanzi: e impossibile cbe un magnifico teatro,
un foro maestoso, e Ie tante belle opere di scoltura e di
pittura cbe si sono ritrovate, e che forse non sono il
quarto di quelle che vi erano, e la meta di quelle che vi
sono sotterrate, si avessero potuto riunire in un picciolo
villaggio.

Nell' anno sessantatre dell' eraCristiiwa questa citt8.
fu scossa da un tremuoto cbe Ie reco molto danno.
seneca che ci descrive il fatto,* ci dice cbe questi
luoghi erano soggetti ad un tale flagello. Ma essa sa
rebbe risorta, come forse era risorta altre volte, se un
flageUo maggiore non I' avesse oppressa e seppellita inte
ramente.

* Q.UESt. Nat. vi. 1.
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Questa fu I' eruzibde del Veshvio del settantaoove
dell' era Cristiana. Quanto si pua immaginare di piu
terribile e stato impiegato dagli storici per descriverci
questa funesta avvenimenta. Non si poo Jeggere senza
OlTore in PYmio il giovane,* la descrizibne di quella
notte spaventbsa, che involse tutta la CampBnia, e di
quella nuvola che la ricoperse di fuoco, di pietre, e di
ceneri. DiGn Cassio dice,che Ie clmeri giimsero sioo
all' Egttto ed alIa Siria; cia semhra impossJhile, ma
mostra quanto gli ammi degli ubmini Wrono allora spa
ventilti.

,Questa eruzibne seppelli interamente Ercolaoo.
Ne' see.oli posteriori nOll si sapeva dire ne pure, "Qui fu
Ercolano." 1.0 scavamlmto ci ha mostrato la citti
otlanta palmi sotto la superflcie presente della terra.
N uovi torrenti di materie volcD.niehe SODO scorsi ne' s{,

coli posteribri al di sopra di quello che la seppelli, e po
polati villaggi si sono edmcati al di sopra di essi. Tali
sono Resina per intero, ed una porzione di Pbrtici, COD

alCllne case di campagna.

Per conservar questi villaggi e queste ville DOD si e
potuto estlmdere la scavazione liberamente per quanto
l' oggetto richiedeva. Si e stata costretta aneora a ri
coprire i luoghi scoperti ed osservlt.ti.Oggi esiste
I' apertilra di una scavazibne a Resina. Vi si discende
per uno stretto cammino, nel quale vi bisogna sempre

*Eplstola a Tacita.



148 PROSE ITALIANE.

]a guida ill una persona pmtica, ed illume di aa toreia,
ebe dissipi in parte Ie teneble.

Ercoliwo estato ricoperto nOD "ii. da una lava, rna
da una pioggia di cenere e di lapillo. Dal vedere con
somate dal Cuoco molte sue parti, convien dire, coo
questa materia piombO arroventita sulla citta, e dal ve
derla insinuata fin dentro Ie case, e raceolta in gran
masse al fondo delle medesime, ci mostra cbe Cu ac
eompagnata da quei torrenti di aeque che il Vesuvio
suole vomitare nelle sue eruzioni. Gli storici naturiW
avranno in questa oceasione un gran problema da spie
gare; ewe, come Ie paste e i legumi, ]e noci e finanche
il filo abbiano potuto resistere alia Corza del fuoco, che
ha poi calcinate Ie statue di marmo e di bronzo.

Si e veduto dallo scavamento, ch' Ereo]ano era una
citta bella e grande. Le sue strade si son trovate
]arghe e dritte, lastri~8.te con pietre del Vesuvio, e COD

parapetti dai due lati per la gente ehe andava a piedi.
Si son trovate case e tempj di buona -architettUra, e
ricchi di opere di belle aIti. Si scopri fra gli altri edi
f1cj un gran cortile di forma rettilngola di dueclmto
ventotlo piedi di lunghezza, e eircondato da un pOrtico
adorno di quaranta colonoo. Questo luogo era il Fo
rum 0 Cltalc'ulicum, e forse era illuogo in cui si rendeva
giustizia. Esso comunicava per mezzo di un pOrtico
comune a due tempj; uno di esso avea cencinquanta
piedi di lunghezza, ed a lato di essi fu scoverto il tt~atro

quasi intero. L'interno delle case generalmente era
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dipinto a fresco, solo· geoere conosciuto dagli anrlew.
Si e trovato uoa immensa quantitA di pitture di ogni ge
nere, e sopra ogni 8Oggetto. Esse rappreslmtano ora Ii
fani della storia, ora quelli delle favole, ch' e quanto
dire del culto religioso. Sovente sonG accompagnit.te
da ornamlmti di fiori; talvolta uccelli, frutli, vasi, pesci 0

altri animaIi, amorini 0 belle figure sonG dipinte isolate
sopra di un fondo nero 0 bruno. Questi omamlmti e
queste figure sono nel generaIe belle composiziooi, e
per invenzione, per gusto, e per grazia sono preferibili
alle altre pitture. Gli anticbi hanno ben coltivata la
lor fantasia: in diverse forme I' hanno saputa espri
mere energicamente, come pure I' impero delle passioni.

Oggi tuni questi ediflCj sono ricopllrti; i marmi,
i bronzi, Ie pitture, e tutto cio cbe si potea tbgliere
e stato trasportato al Museo di Portici. Ad Ercolimo
vi si va solamimte per vedere il teatro che solo si e
conservato.

Degli /J.vanzi di Pompei.

LA stessa eruzione che abbatte Ercolano, seppelli
ancora Pompei. Queste due citta erano vicine, e forse
la lorD origine era comune. La storia di Pompei e pili
scarsa, e piu oscura di quella di Ercolano : non sappia
mo altro se Don che fu fODdata dagli O'pici, che vi

13*
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abarono gli EtI."UtIci, ebe fu dominae:.. da' Pelasgi1

da' Suuiti, 8 da' RomaDi; e eM Ii dlsputa iDtoroo au..
sua etimologia. Essa ancora aadO IO~ al tremuOCio
del lleBSllntatfe ill Cristo, che Ja ruinO in parte, rna poi
I' erw.iOOe del Veelivio del settllDtaDOft l' attorrO iote-
ramente.

Quando fu BCOpet"ta Ereolano, i 18Ueriti eli EurOpe
oominci&rono a pensare a Pompei. Secondo rap~
Strabone, Pompei era ftl.vale comuae di Nola, di NC)oo
eera, e di Acerra, sulla foce del fiume Sarno. L' eru...
zibui del VelilUrio hanno cambiit.1o il Bita. Nella guerra
Soci8le Ercolimo e Pompei presero Ie armi per avers 1&
cittadinanza Romana. Da Lucio Silla nel seicento ses
iiantacinque vi fu dedotta una colOnia, colla quale gli
llbitB.nti rimasero spOgliati di gren parto dolloro territO
rio. Le idee cbe lHl De aVeV8DO, forS6 ancora il CBS()

cbs lBOilltI'O qualche segno della sua eNtBnZa, induSlel'O
it re Carlo Barbone a scavare due miglia di JA della
Torre della Nunziata presso del fiume Sarno; e la ciuB.
fu ritrovata nel mille settecento cinquanta. E' lontana
della hooca del Vesuvio cinque miglia in reUa linea.
Era ricoperta non gia di materia dura c0!De Ercolano,
rna di uno strato di lapillo, di frammenti di lave, e di
scorie di di~erso peso, che non si elevavano che pocbi
palmi di sopra di essa. Vi era un"altro vantllggio qhe
non vi erano paesi abitati, rna sQltanto vigneu, abe il re
pote comprare, e far rimapere 10 scav~nto scoperto•
....-
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Una piogia dunqoe di mathrie volcUUcbe cadde joo..

_pioa.tamente iU eli questa citta infelice. Tutti gli &hi.
tuu non poterooo scappere, poiche in tuue Ie C8Il8 iii
trovano de' scheletri di uomini e di donne colle anoIla,
pendenti, e braceialetti di oro.

Per Ii IlOtltti tampi e uno spetticolo molto srato •
mobo aiugol8re il vedere eaisterequelle mura, ebe .&ota..
DO dieiassetta secoli di antichit&, camminare per queUe
llU'lde, entrare in quells ellll8 eel in· quelli tempj, cbe
a1tre volta frequenti.vlWO gli ubmini piu illuatri della ter.
ra. La QOitre idee si sublimano Il questo spett8.colo, 8

la memOria I8mbra ampliis.re aoche i termini deUa IlOItra

yita. 1rl Pompei si kova tutto e quanto bisognll per
1brmue eompiula idea ~i un paese. - L' eruziooe del
V~vio ha danneggiato Ie parti ~peribri degIi ediflZj,
Plllle ptlrti inferiOrllOflo tutte ben oolli8rvate. A sentir.
d~rivere, faeilmente tli prePda per una niua cbe aflCOo
m _~. Non vi mannano ebB gIi abitatori,' e liarebbe
desiderabile far rivivere Ii Greei ed i Romani che vi
abitavano altre voIte, e vederli agire. Almeno, poiehe
~iO DOD ei ~ perme~, si avribbero potuto ristaume gli
lildif~, e con~rv3.ndo al loro luogo tutte Ie pitture, l~

statue, e Ie suppe1J6uili trovate all' WIO della vita, fargli
abiwe da' moderni, ad oggetto di eustodide e di con..
servarle. Questo sarebbe stato il vero Museo, il ph:'
degno soggiorno dell' Aeeademia: una passeggiata per
~ strada di Pompei ~rebbf3 stala piu istruttiva della
lettura di molti volumi di antiquiuj. Cosi ancora questi
edif~j t8J1to p,..e~bsi, e cbe hlmno tllnto ~fferto, avreb-
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bero potuto ricevere una nuova vita, e passare ai secoli
posteriori. Questo spett8.colo, imico nell' universo,
avrebbe ricbiamate in folIa tutte Ie nazioni culte a ve
derlo ed a contemplarlo.

Lo scavamento di Pompei, che si comincio nel mille
settecento cinquantacinque, scopri una strada princi
pale larga, con parapetti laterali, come gli aveva la via
A'ppia: essa conduce alia porta della citta. Questa
porta ecomposta di un' apertura grande per Ie vetture
e per Ii carri, e di due altre lateraIi pili picciole per Ie
persone che andavano a piedi, e Ia strada continua colla
siessa disposizione nella parte interna della citta. Le
strade sono lastricate di lave del Vesuvio, non in forma
quadrata, come oggidi usiamo, ma in figureirregolari,
come era lastricata Ia stessa via A'ppia. Le pietre
delle case sono materiaIi eruttati dal Vesuvio. La citti
finalmente poggia sopra strati di lave e di materie bru
ciate, ch' e quanto dire sopra Ii medesimi materiaIi
de' quaIi nel settantanove fu ricoperta.

Prima di entrare per questa porta, si veggono Ie
tombe sulla strada, ed una casa di campagna, con un
peristilio ricco, ma senza molta arcbitettitra. Essa non
ha che due piani 0 al pili tre, se si vuol contare anche
un sotterraneo.

In gener81e Ie case di quei tempi non aveano come
Ie nostre quel gran numeoo di piani sovrappbsti I' uno
all' altoo, ad elevati fino aIle nuvole. In maggior parte
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corisistono di una corte quadrata, cmta da pbrtici, dove
corrispondono Ie porte di tutle Ie stanze. In mezao
della corte eravi una fontana. Noi non ce ne potremmo
fonnare un' idea pili adequ8.ta, clle ossllrvando la dispo
sizione de' chiostri ne' conventi de' nostri Frati. Le
stanze non hanno alcuna comunicaziune fra 10m; sooo
picciole, rna alte, e per 10 pili senza finestre, in modo
che ricevono tutto iI lume dalla porta cbe banno nel
cortile. Gli antichi .amavano molto di vivere ritirati,
oude non volevano aver finestre sulla strada; per 10 pm
Ie facevano sui giardino, 0 se pure suUa strada doveaoo
farle, Ie aprivano nella parte superiure in modo da nOD
poter essere osservati. La porta della casa che com
sponde alla strada e picciola paragonata ai nostri gran
porton~ ma corrispondente all' altezza degli edifIZj.
GenerlUmente Ie case ban poco legno, perche s' impie
gava solamente nelle porte e nelle finestre; Ie stanze
SODO terminate per 10 piu a volte piaue. I pavim/mti
ordinariamente sono di musiUco, e ve De sono de' molto
belli. L' arte del musaico ch' e cosi rara, e di tanto
pregio fra noi, sembra che allora fosse stata molto co
IDUne. Tutte Ie stanze, Ie mura interne, e molte volte
anche I' esterne, sono dipinte co~ 6gure sullo stucco e
sulla ('.alcina, e almeno sono tinte a color rosso 0 giallo :
gIi antichi usavano poco iI bianco.

Molte di queste case s' incontrano camminando per
1a strada scoperta. Si riconoscono ancora dalle insegne
diverse botteghe. Ve be e una di un venditbre di po
zibni, e sopra iI poggia di marmo ch' e alia sua porta,,
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si vedono ancora impressi i segni delle tazze bagnate di
esse chi vi furon posate. •....

II tempio di I'side efinora il monumento piu curioso
e piu interessante di Pompei. Verisimilmente fu da
prima fondato dagli Alessandrini che facevano il com
mercio a Pompei. Esso e senza tet.to; gli antichi
aveano questa specie di temp'; che chiamavano lpetri.
L' architettura e bella, rna Ie proporzibni sono picciole :
forse I' edificio, che nOD e molto grande, cos! 10 richie
deva. Sulle mura sonG dipinte molte figure lsiache,
I' Ibi, il 1.010, I' Ippopbtamo, etc.

In mezzo del tempio Vi euna cappella. Sull' estre
mitil. di esso, due scale di marmo verdastro condiIcono
al santuario. Quivi era situata la statua della Dea, e
sotto vi e un sotterraneo, dove forse si nascondevano i
sacerdbti per pronunziare gli ora.coli, che il pbpolo rice
vea come decisioni del nume. AlIa10 al peristilio vi e
una sagrestia con uua fontana.

Vicino a questo tempio vi e un edifizio con molte
colonne. GI' istrumenti militari che vi si son trovati,
mbstrano che questo era un qU811iere di soldati. Ap
presso s' incontra un picciolo tempio Greco, che forse
serviva pel quartiere medesimo.

Si e cominciato a discoprire un teatro, rna finora non
vi si distingue altro che un corridOio, e Ii gradini che vi
conducevano. Questo teatro, secondo Dibn Cassio,
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porta il nome di Pompeo. Gli antiquarj vedranno sa
esso ha dato il nome alia eitta, 0 se Ia eina l' ha dato al
teatro, 0 se tutti due ripetono da un' origine che eigno
tao Noi non sappiiuno altro che cio che ei dice Dione,
cioe, ehe esso era molto magnifico.' Sj e scoperto an'oo
ra l' esterno di un' anfiteatro, ma nulla ancora si sa del
suo interno.

Molto resta aneora da scoprire; i monumimti ehe si
!lOno disotterrati, per Ia Joro magnificenza e peJ loro
gusto, mostrano di essere una piceiola parte di una cina
piu grande. Finora Ercolano sembra essere slata citta
piu noBile e piu egregia. Si trovano poche supellettili
a Pompei: per essere di poco coperta, gii edifizj per
l' addietro sono stati frequentemente visitati. Ma di
utensili di ogni genere e gia ricco oltre misura il reale
Museo. L' importante sarebbe di vedere tutta Ia citta
di Pompei diseoperta. In questa opera si procedeva
prima con molta lentezza, perche i fondi 'assegn8.ti dal
re per tale oggetto, si erano rivolti ad altri usi. Si e
trascurata un' impresa che avrebbe fissata per sempre
la gloria del nastro sovrano. Oggidi si e dal re disposto,
ehe i suddetti fondi che sono intorno ad 8.nnui ducati
dieci mila, si spendessero in Pompei, e la seavazi6ne si
e ingrandita. La prima gloria de' re e di fondare delle
eitta; la seconda, ma non inferiore alIa prima, e quella
di farle rivivere. Queste si fatte operazioni risvegliano
i talenti nazionali, perfezibnano Ie arti, e richiamano
l' attenzione degli esteri, i quali spinti daIla curiosita
vengono a diffondere nel regno il lor denaro.
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Lago di Ga.rda.

GmNSr al la~ alla festa eli San Bartolommeo, la
quale fu bellissima, e ve la contero poi, per esser cosa
d' un ricco monte, in coo s' appresentano tutti i giuoch4
e tutti 1piaceri, che si scrivono d' Arcadia. Trovit.tolo
quietissimo, passai a Salo piacevolissimamente con un
barchetto volando a quattro remi. Sapete, coo in P'a-

•dova meeo di continuo era un gran nuvolo di Deri pea
sieri, e che qui venni a rasserenarmi. QueIlo, che noD

potei io stesso con me stesso ; quel che non poteste voi
n8 eon fedeli ricordi, ne con dolci riprensiOoi, ne con
efficaci pregbi, che pur mi siete vero arnico;. quel che
non pote il tempo, ancorche comunemente 10 soglia
fue per essere il solo autore d' allegria, feee in un su
bitt> l' aspeUO solo di questo lago, e di questa riviera.
Cbe in quella prima vista un profondo e largo respirit.re,
cOO mi si apri cial cuore, mi parve, che mi portasse via
us gran monte d' umori, che fino allora m' avea tenuto

oppresso.

Se potete Venlr aDoor voi, e tralasciare il metodo
iatoroo al quale siete occupato, dopo che illustr8.ste I' os
curissima caDZOAe di Messer Guid~ non dovete lasciar
quest' oecasione in nessun modo. Perche ancor che
wi nOD· mate cosi soggetto agli mnoR come sonG io, pur
mi pare aver aWIJDll yolta compreso, che raccolta n' ab
biate di dentro una particella voi aneora, e che bisogno
vi sia di medicina. Ma posta ancbr, che cia DOD fosse,.
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essendo noi da due anni addietro stati compagni negli
Sludj di filosofia, e nel servizio del signor Prior di~
ma, congiunti in legami d' oro d' amore che DOn ba
I' ale, ed avendoci sempre in ogni cosa I' un I' altro
cordialissimamlmte compiaciuto (con fare a tutti chiaro,
che non la somiglianza delle arti, come vuol quel Greco
che imparO senza maestro, rna il costume de' buoni e
queno, che genera fra due invidia, e contenzione), do
vete compiacermi in questo ancora, e venire a parteei- •
pare i beni del vostro arnico.

Voglio perdere la vita, se giunto che sarete qua, non
vi parra d' esser venuto in luogo simile a queno, ove
dicono abitar gli animi nostri, quando partiti di qua,
come d' un tenebroso e tempestoso mare, amvano in
parte, dove fermati, per non sapere cbe desiderar piu
oltre, contenti in semp~terna luce si godono tranquillita
infinita. Peri> ancnr che Catullo, mosso da strano ca
priccio .poetico, con il suo fratelJo andasse a veder la

nobile Rodi, e tutte Ie maraviglie dell' Arcipelago fin
oltra 10 stretto di Ponto, donde passo la prima nave di
que' scelti cavalieri' Argivi, che andarono al Monton
d' Oro, nondimlmo ritornato che fu a questo spettacolo
di nuovo Paradiso, fece voto a CiLstore e Polluce di
non partirsene mai piu. Qui vedrete un cielo aperto,
lucente, e chiaro, con largo moto, e con vivo splendore
qUlHli con un suo riso invitarci all' allegria. E s' egli
evero che Ie stelle e il sole si pascano, come vbgliono
alcuni, degli umori dene acque di qua giu, credo fenna
mente, che questo limpido lago sia in gran parte ca-

14
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gione della bellezza di questo cielo, che 10 cuopre; o.
cIedero, che Dio per simil ragione, con la quale dicono
che abita ne' cieli, a questa parte faccia la maggibr
parte di sua stanza. L' &.ere similmente vi e lucido,
sottile, puro, salubre, vitale, e pienp di soave OOore, e
massimamlmte alla riviera nostra; e se alcuni hanno
detto, che in certa parte del mondo sono animBli, che
vjvono d' odore, srimo, che non intendessero in quel
senso, che riprende il maestro .vostro e mio, rna vo
-lessero dire, che qui gli ub,mini per tal causa oltre che
vivono . piu tempo, vivono ancora piu lieti, e sani, che
questa sola everamente vita.

11 Iago, e 8[J)enissimo; la fonna d' esso bella; il sitp
v.agQ; III terra,. che 10 abbraccia, vestita di mille veri
Or~alpenti,. 1'1 festegg~nte, mostra d' easer contenta. ap.
piE1no per possedere un COSI caro dono; ed esso all' in
'contra negli abbracciamenti di quella dolcemente. impli
candosi fa come d' indUstria mille riposti recessi, che a
chiupque Ii vede empiono I' anima di maraviglioso pia...
cere; e molte cose vi si veggono, che ricercanQ occhi
diligenti, e molta considerazione. Onde avvi(me, che
percbe l' uoma vi torni spesso non epero che seQipre
non vi ritrova maraviglia nuova, 1'1 nuovo piacere. Va.
ria in cento grate manillre aspetto e colore, al variilr
dell' aure edell' onde. Di bravura contende col mue
Adriatico, e col Tirreno. Di tranquillitil. vince ogni
placido stagno, e piano fiume. 10 l' ho visto nellevare,
e nel Uflmontilre del sole alcuDa volta We, che so,n. ri
masto pieno di spavento, perche ved(md9vi entro6llQl-
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meggiflre it sole, e una via per mezzo dritta e continua
ta, piernl di minuti splendori, e tutto il ]ago di color ce
leste, e mirando ]' orizzoote suo, certa mi parea, che
come'per ingegno umano della sfera si e fatto I' astroIa
bio, 'cosi per divina volonta queUo fosse iJ cie]o ridotto
in piano. Alzando g]i occhi poi mi disingannava: rna
dolce tanto m' era quest' errore, che non v' e certezza,
che ]0 paragoni. Mil perche non e possibile con parole
mie aggnagliar tante, e si leggiadre, e divine varied,
laScero che Ie immaginiate voi, 0 piu presto, che ]e
vegniate a contemplar d' appresso: cM DOD avendo
cose sImili mai altrove vedute, con la immaginazibne
non ]e potete apprendere. E sa gli antichi scrittori di
Rama e d' Atene nOD diedero fama a questo luogo,
per quel che si legga, son d' opinione, che cio fosse,
perche llltri non 10 vide'ro, altri si spaventarono di si alta
iropresa. n buon padre Virgiiio, che cio ben poteva
fare, portato daUa Musa a questa passo, se ne passO can
lin verso solo alIa sfuggita. Non vorrei pero, che per
avventUra credeste, che avessi to]to io a ]odarlo; primo
perche sarei presontuoso; che 10 scrivere del Carpione
solo affatico la mana e I' ingegno del Fracastoro: poi
satrete che io non entro in questi balli, 'che non riuscirei,
perche quelJi che al tempo d' oggi sCrlvono materia di
Jodi; per 10 phi sogJiono formate apparenti bugie, ed 10
per natura, ed ihstituto mia, fui sempre arnico di semplice
~ia.

Lungo Ie rive che sono distinte con belle abitazioni
, e castella, e d' ogn' intotno lidono, sl vede in ogni sta-



160 PROSE ITALIANE.

gione andar Primavera: seco e Venere in abito pm
seeIto: Zefiro l' accompagna, e la madre Flora va in·
nanzi spargendo fiori ed odori, che danno 1a vita, della
quale sapra vi dicea. E delle rive rivolgendo la vista
verso Ie piaggie. e i colli, che in alto si mbstrano tutti
fruttiferi, e Iieti, e beati, pare che non si possa dire, se
non ch' ivi tenga stanza Ia sorella del siIenzio, e della
felicita. I frutti sono tutti qui piu saporiti ch' altrove,
e tutte Ie cose, che nascono dalla terra, migliori. Per
Ii giardini, che qui sono, e quei dell' Esperide, e quelli
d' Alcinoo, e d' Adoni, l' industria de' paesam ha faUo
tanto, che la natura incorporata con l' arte e fatta arre
fice, e connaturale dell' arte, e d' amendue e fatta una
terza natura, a cui non saprei dar nome. Ma dei giardi
ni, degli aranci, limoni, e cedri, de' boschi d' olivi, e
Iauri, e mirti, de' verdi paschi, delle vall.ette amene, e
de' vestiti colli, de' rivi, de' fonti, non aspettate che io
vi dica altro, percM questa e opera infinita, come opera
infinita e quella. delle innumerabili stelle dell' ottRva
sfera; con Ia quale tengo per fermo, che questa patria
abbia corrispondenza, se Ie cose di qua giu creder si
deve che it.bbiano proporzione certa con quelle di sopra,
poiche da quelle diplmdono, e sono esse ancora nella
specie Ioro eterne. E perche Ie cose vaghe, Ie quali
creano in gran maniera piacer ne' sensi nostri, non lungo
tempo diIettano, se non vi e appresso il contrario, ac
ciocchC qui fosse compiuta pel'fezione, provide natura,
che verso Ia parte che guarda settentrione, tOssero monti
IIlti, ardui, erti, pendenti, 0 minacciosi, che a chi gli
guarda. metton orrore, con spelonche, caverne, e rupi
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fiere, 'albergo di strani animaIi, e d' eremiti. In cima
si veggono aleuDa volta lampi di fuoco, e nebbie in fCftma
di giganti, e sa Don eh' io non voglio mescol8.r favole fra
il veto, io direi, coo la pugna de' Giganti oode Olimpo,
Petio, ad Ossa sona famosi, fosse s18ta qui, poicbe vi Ii
veggono aDoora e~esse Ie lora figure, a verisimile
panni, che se que' nemici di natura volessero sallre in
Cielo stimulati daD' invidia, temassero dalla parte pi.!
bella.

Sopra queste montagne abitano genti selvagge e dure,
Ie quali tanto tengono di pietra, e di quercia, quanta
d' uomo, e campaoo di castagne la maggibr parte
dell' anno, cioe, delle ghiande del seeolo antico ; e ci B0

no persona di tanta variet8. di visi, d' abiti, e d' artiflCj,
ehe eornputate tutte insierne con Ie genti eivili, genti
lubmini, e signori, che abitano alla riviera, rappresenta
no la fOrma, 10 stato, e I' essere di tutti gli uOmini, ehe
sonG stati fin qui di eta in eta dalIa prima origine del
mondo: il ehe e argomento, che eonchiude la nobilta e
perfezibrre di questa regibne: Ie quali due eose oltre Ie
sopraddette vi debbono invitare, anai forzare a venirci.
Ma per dirvi un' altra eosa; io sonG staneo, ne son
giunlo ancor al mezzo della fatiea: e mi restava aneo a
dire del monte di- San Bartolommeo, e m' avea pro
poslo nell' animo di dirvi appresso ehe eonversazione
qui avrete, e quai passat~mpi: rna io non posso piu ap
pena rnuover la penna. Qui dunque faro fine, e vi
aspettero.

14*
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Le bole Boromee.

VE'OGONSI Ie J'sole a misura cbe si avanza Ia barea
nel seno formato dalla Tosa. A destra l' Isolino, 0 l'so
Ia di San Giovanni, pare attaccato a Pallanza; indi
l' 1'8Ola Madre sorge nel mezzo; poscia con ben ornata
prospetto appare I' l'sola Bella, che dietro di se nasconde
I' J'8Ola Superibre.

All' entrata del senD in cui stanno Ie l'sole si ha una
prospemva imponente di monti, che per gradi s' innalza
no dai granitbsi di Baveno e Montorfano sino al sempre
nevoso Sempibne. A sinistra vi eStresa, di cui parle
remo.

Nello avvicinin8.rsi all' J'soia Bella si ba una'seena
teatr8.le, e d' esser sembra presso I' isola d' Alcina 0 di
Calipso. Died giardini, posti uno sopra I' altro a foggia
di scalinata colossaIe, veggonsi in prospetto: da un lata
vi e una ridente selva d' aranci vetusti e fronzuti, soste
nuta interamlmte da arehi fondati "nel lago, e dietro ad
essa un folto e nero bosco di sempre verdi allori altissi
mi, entro cui mormoreggia e spuma un' artificiaIe casca
ta: Ie torri, gli archi, Ie statue rbmpono il verde ridente
delle limoniere, ehe tutte coprono Ie pareti, frammiste a
Iuogo a luogo di fiori d' ogni forma e colore. Ove
I' esposizione al nort non soffre gli agrumi, i muri son
coperti d' alloro e di fiorente timo. Un boscbetto pur
vi si aggiunse, non ha guari, de' piu begli alberi ed ar-
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busti esoOCI cbe Del Dostro clima allignano. 0Itre
passando questi magoifici terrazzi, vedi casucce eli pe
seatOri, che costroite sembrano e abiti.te dalla indigenza.
Fra esse pero sorge Don inelegante il piIbblico albergo
del Delfino, ove 10 straniere trova comodo alloggio;
iDdi viensi al granelioso palazzo, in cui da oltre un seco
10 ogoi propriecario impiegar soleva molt' oro per omar
10 secondo il suo genio e il gusto del giomo. La stanze
e piu i mobili spirano magnificenza e profusione eli
ricchezze. L' amator delle belle arti ba ben qui ove
occupare delle giornate, essendovi pitture dei pin gran
maestri e nelle due gallerie e sparse in tutte Ie stanze.
Vi si amrnirano i quadri di Loea Giordano, del Pro
eaccmi, dello Scbidoni, del Lebrun, 00. ; e v' ba ne'tre
piccoli appartamimti, detti del Tempesta, molti quadri
di questo celebre pittore che qui visse alcuni anni. I
marmi i piu scelti e I' oro s' incontrano in ogoi omato,
e i primi servono sovente di tela a' bei quadri. I sotter
ranei formano un appartamlmto a musiUco veramenta
delizioso, ove aleune belle statue marmOree vi si amrni
rano; e di tutta magnifict'mza e il salone ornato archi
tettonicamente, disegno del chiar'lSsimo professore signor
cavaliere Zanoia, come 10 ela vaga domestica cappella.
Altra cappella or si medita per colloc8.rvi tre magoifici
marmorei mausoJei che i Borromei posseggono, ritirati
da soppresse chiese, ove gli avean collocati.

Era quest' isola in origine un nudo scoglio di roccia
argi1l6sa scistosa primitiva, tagliata da' filoni di trappo
contenente ferro, con rognoni e qualche rilegatura di
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quarto a strati inclinati al sud ouest. Tali pur SODO

l' I'soia Superibre, l' !'sola Madre, e I' Isolino. Venne
in capo al conte VitaIiilllo BorromllO di erearvi una de
lizia verso I' anno mille ~iC{lDtosettaDtA; e tanto Cece
distruggere di sasso, e tanto edi6eare dj. pilastri, archi, e
pareti, e tanta terra vi fece dal vicin contmente appol'
tare, che dieMe la figura, la bellezza, e la fertilit& che
vi si seorge. A r~nder compiuta Is magnifi.c~nza vera
mente regia de' giardini e del palazzo, manca solo che
perfetto sia ed Ornato i1 tondo salone che 11 chiude
all' occidlmte, e che dara. Ia necessaria comunicaziOoe
a tutti gli appartamenti; e quindi aggiunganvisi gli altri
abbellimenti che I' jsola prolUnghino sin allo scoglio
detto III Malghera, che vedesi sbrgere fuor d' acqua,
quando basso eil lago. In questa parte dev' essere 10
sbarco, 0 sia l' ingresso all' Isola. Veggasene in una
sala il modello in Iegno, disegno del ehiarissimo archi
tetto Morelli. Ma verra egli mai pili un tempo in cui
esegulr 5i possa ?

Non dispiacera il vedere qui rapportato l' elbgio che
di questa luogo fa il celebre Sawlure. " Alcuni viag~

giatbri modemi," die' egli, "hanno mostrato del disprez..
:&0 per queste Isole, perche non 50no disposte all'Ingiese
e ordinate aUa moda. •.••• Ma esse pres{mtano
semp,e un' idea bella e grandibsa: ella e una specie di
creazibne il metamorfoslue in superbi giardini uno sc~

glio dianzi affatto nudo e sterile, e farvi germogliare e
maturare i piu bei fion e i ~igliorj frutti d' Europa, in
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luogo de'muschi e de' licheni che Ii vestiano. E certa
mente i viaggiatbri, tanto quelli che llIDIDirano questi
prodigi dell' arte, quanto que' che Ii criticano, devono
trovar ben piu commendevole quel Vitaliano Bono
meo ch' ebbe, cento trent' anni fa, questa magnifico
capriccio, che se avesse speso il suo oro in un lusso di
cui non rimanessero vestigi. Aggiungasi che questa
famiglia e stata al tempo stesso del pari generbsa e pro
diga in istabilimenti di divozibne e di pubblica benefi
eenza." Esistono aneora questi stabilimenti; e la me
desima Biblioteea Ambrosiiwa, in eui io scrivo, fondata
e dotata dall' immort31 cardinale Federico Borromeo,
e amministrata speclalmente dai suoi successbri, ha in
que' contomi de' fondi per dotare annuaImente buon
aumero di quelle pOvera faneiuUe.

L'l'sola Superiore, detta anche de' Pescatbri, fa
coIl' antecedente un singolar contrasto. Casueee pic
ciole; angustissime strade ornate generalmente di Cesto
ni di reti poste ad asciugarsi; ubmini e donne arse dal
sole, e aggrinzate dall' acqua, sonG sovente gli oggetti
che si pres/mtano, e che presentiLronsi al cardin31 Fede
rico Borromeo, quando nel seeolo deeimosettirno vi stabili
un curato. Non v' epero tanta poverta; quanta sen rno
stra, poiche tutti sonG proprietiuj d' una casa, d' un bat-

_tello, d' una rete, e sovente di qualche po' di terrena
nel continente. E' sorprendente la popolazibne di
quest' isola, che in meno di mezzo miglio di cirouito
50stiene piu di dugento persone, e piu di cooto ne ha
l'I'sola Bella, in cui pocbissirno luogo agl' indigeni sem
brano lasciare Ie delizie Borromee.
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ill clJiarissimo eonte Morozzo, negli' Atti della Reale
Accademia di Torino, ci ba dato 10 spaccato, direm co
'ai, del lago .1 luogo delle isole mentovate; e da esso
vediiuno cbe ivi la superficie del lago e a cento venti
due tese Parigine (a un di preS!50 matti duect'mto qua
l'llntaquattro) sopra illivello del mare; cbe laprofondita
del lago non o)trepassa ivi Ie cento tese, e cbe fra
un' isola e I' altra Don e maggiore di tre tese. n mede
sima accademico ha in quelle vicinanze esaroinato il
caloredell' acqua a diverse altezze, ed ba trovato che
metUl'e all' aria il terrooroetro era' a diciassette gradi
Reaumuriani, alia superfieie dell' aequa era a sMici, a
clueceuto piedi era 11. quindici, ed a trecento era Q

'IuattOrdici e~

L' I'sola Madre, detta ancbe l' I'sola di San VittOre
JU alcurze vecebie carte, meno ornata lialI' arte roa fatta
pia bella dalta natura, eposta in mezzo al set!o dellago :
presenta al sud e all' est cinque JIHIgbi giardihi Il spallie
rll, boscheui, e pergol&ti d' agromi; al nort e all' ouest
1m ampio boBco di vetusti ad ~elsi allori, abetil cipressi,
ed altri aIberi sempre verdi, ciltondati a htogo a luogo
da \fi~ne; e nrostn. in Yetta una easa di semptiee arcbi
teUQra beDM, ~a coo put sarebbe grandiosa nella sua
llemplieita,ove fosse terminl.ta•. Appartiene pur questa
ai Borromei. n bo~o epopolaussimd di faglllni e di
,;alline di Numidia, che ivi stanno perche vi hanno cO
moda e libera SUSsist8DBll, e percbe non hanno bllstm1te
fOfaR da stendere il vola sino all' oppbsta riva. Non
y' ha altri abitatOri che i cUilDdi e i cohivalUri deD' isblil.
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L' holloo, detta pule I' I'sola di San GioY1l8Di e di
So Michele, piecola cosO: e!li, ma tanto c8a0da eDa
e, si vicina a tena e a Pallanza, che impoesibil pare coo
non siavi sigBOOO coo Is. abiti, sebbene- e puIda casuccia
e bel. giardiDi d' agrumi. vi siena, e luogo oppon-issimo
par fare un bosco anche d' uliYi. I Borromei ne 8000

ilWestiti a titol di perpetua en6teusi.

HUSI qui in prospetto illuo~ piit celebre di tutto iI
lago, cioe la Pliniaoa. Gibvio dice, che ohiamavasi anti
cameDte Plumana. n pillazzo di soda archit8ttiml fll
fabbricato da un .IlngUluQla nel mille· cinquecento set
tanta; e vuolsi che qllesti fosse uno de' quattro Pia
centini che precipitarono da una finestnl Pier· Luigi
Faroese; e che cola. si ritirasse come in luogo da ogni
iDiildia sicuro. Dagli Angui.ssbla. crebbero i PaUavicini
e .i Visconti, prima de' CanD, che or ne son padroni.
Corre spumeggiimte in mezzo al palllZ~ l' aequa della
fonte, e da un fianco v' ha uo' altissima e vaghiasima
ca&G8ta. l sempre verdi allori e.cipressi misti ai cuta
gni, ai. faggi, ai pioppi da un lato, agli aIberi fruttiferi, ai
gelsi, e alle viti 0011' altro, ne abbelliscono la soena. M.
mo che invita il curibso, il natumm, il fISico, ela fonte
stessa deua Pliniana; non. perohe a' Plinii apparte
nesse, rna perche dai dU6 celebri scriuori di questo
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- nome fu commendata, e daUo Junibre descritta, e se
condo Ie nozibni fisiche di que' tempi esarninata. La
lettera di questo Plinio Jeggesi in Latino e in Italiano
nell' atrio della fonte stessa. Vedesi che a' tempi suoi
(son ormai diciotto secoli) l' acqua umpida e freschissi
ma sorgeva in una vasca naturale sotto uno scoglio, per
alcune ore visibilrn(mte cresceva, e per altre s'abbassa
va, rna non inaridiva maio Cosl succede oggidi.

Gli antichi pero non abbastanza I' OSservaroDO. n
vecchio Plinio dice, che cresce e' diminuisce ad ogni
ora: Plinio il gibvane serive, clle il fenomeno ripetesi
regolarmente tre volte al giomo. II Padre Ghezzi, verso la
mem del seeolo decimosettimo, tenne dietro con qualche
attenzibne alIe varia-zioni di quest' aequa, e trovoUe inco
St8nti; rna sarebbe state desiderabile ehe v' avesse
aggiunte Ie osservazibni metereolbgiche del barbmetro,
e piu ancora dell' anembmetro- per la forza e la dura
zibne de' venti.

Qual esser puo la cagione di questo fenbmeno?
Poiche I' intermiuenza dava a questa fonte I' analogia
col tlusSQ e ritlusso marino, gli antici Ie diedero la stessa
ongine ed aDche il medesimo Dome.· Facil cosa e per<>
I' osservare, ehe qui il Cl'escere e decrescere nessUn
rapporto nOD ha colla luna, rna bensi colle ore del gior
no, quando la stagione eregolare. Fum chi per ispie
gare il fenbmeno immagino un gran recipiente, e fenne
costruire iI modello in legno, appoggiato a due pemi, e
di tal forma coo essendo pieno disequilibmvasi, e si ro-
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'vesci8.va, indi rimetteasi in piano, per Doovamente riem
pirsi. Ognim sente l' impossibilii& della cosa. ncelebre
naturalista FOrtiI, trattando d' aJtre fonti intennittenti
del Bergam8sco, opina ehe Ie aeque interne strascinino
tanta arena da ehiudersi i eanali, fincbe la cbpia d' acqua
ritenuta giuoge a tale da roveseiar l' Brgine eh' essa
medesima si era formato, e un nuovo iugine a riaJz8rsi
comineia. Poua cia co' fenomeni deUe fonti Berga
m8sche, e con aJtre non infrequenti fra noi, per avven
tina conveolre, ma non quanto neUa fonte Pliniana si
osserva, neUa quale I' accreseimento ha principalmente
rapporto col vento. n ehiarissimo monsignor Tuta,
ehe Ia vide molto elevarsi in occasione di vento gagliar
do, immagina' cbe I' acqua deUa vicina caseata fusse
dal vento spinto neUe fessure del monte, daddove pene
trasse poi e avesse sfago nella fonte; rna io cbe, avendo
passati aJeuni mesi in quella vieinanza, quasi giomaJ
mente visitav8 Ia Pliniana, osservw ehe nella siecii&
estiva Ia easeata era affatto asciuua; eppure il fenO
meno dell' intermittenta avea Juogo.

Osservw altresi ebe una esatta relazione col vento
8vevano i mo~nti dell' aequa. Dicemmo gia ehe
quando Ia stagione eregolilre, il vento di ponente, detto
qui Ia Breva, comineia sui lago al mezzodi. E' noto
ehe il vento comiilcia sempre in alto, e a poco a poco
s' abbassa; e Dotai ehe suna vetta de' monti sovrappbsti
alJa Pliniiw8, da me frequentemente pereorsi, comineia
va it ponente circa Ie ore nove del mattino. La stessa an
.ticipaziooe vi sara. certameDte riguardo al vento DOttumo

15
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aeuentrionile, oesia TitlQRO. Ora osaervai, e l' 0fIS8l'-0

\Uioo mia. fummi coofermiota dallo saesso proprieUuio
Q frequeote abiutbre del luo"e, che verso mezza ma,tti.

na oomincia a crescere l' acqua nella fome, .iaw s' abo
t.sa. La durata deB' aumfmto ba pur easa rapporto
001 vento; IQ8 geoera~e poo computini di. tre is
quattro ore. FumuU dtO> coo 10 S\eSso a un Wpre8liiO
BUOO8deva alIa IIOra. Quando gagliardo vento sostieD$l
kI~eDte. llIIIIIai piu a lWlgo segue a cre!lC6l'e la fouta ;
• Btl r aria e a1EJ.tto placida, ellill IlQD s' altere puBtoo
Sembra dunque certo ohe il vOOSO produca quella iQwr

mitteaza me da seooli vi si osserva.

Ma oome la produce egli il vento? Quando parle
re~ deIJa VBIl' Assina vedremo ohe in vetta ai mODti
posti sopra la Pliniana v' ha p'81ecchie caveme, 0 piut.
&oslo pozzi oatur&li, coo penetrano sino in seno del
monte. Sopra la medesima, 0 poco lungi almeDO, va
a' ba cinque ~isit&te da me, che in una di esse (la
grotta di GratJinlJte) penet~.e 01' aasieuriUdell' esi&
tlmza d' un intemo serbatbio di aequa. Di simili interni
laghi n' abbiamo prova ne' molti rivi che., C()P,le il
fiume Laue, emergooo da buche a varie altezze in
Cll16' manti. Cio .premesso, eooo come io spiego il fe.
ftOmeno. Siavi in seno del monte uno 0 piu recipienti
d' ~qua oorrispondenti alIe bocche superibri, qllali
wi' orlo iWbiaDo delle uscite che pbrtaoo alia Pliniana.
SoffiBndo il vento, ~pendicolarmente comprime I'~
qua, e la spinge alI'orlo in maggibr cbpia, e q¥iodi pi"
OQPibsi SQIW i canalet\i pe' quali, pbrtasi alIa foote.
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Quando il "en1l) cessa, l' aequa si rimette a liveDo, ~

I' interno laghetto, a cui il monte ne llOIDIDinistra~ in
cess8nti $tiIIicldj, torna a ricoImBrsi d' aequa che il ...
gueote vento torba a ris~ere fuori. Ma qutndo db

forte vento ha soffiato lungamente, pili d' un giorno s&a

Ja fottte ~' altera~, perehe l' intemo recipilmte eli
troppa aequa e stato privato; e il.-eonsueto spbio di
tempo non basta a riempierlo noovamllnte. Se qUfJIIa
spiegaziOne non soddi8fa pienam~nte, quella mi .mbre,
almeno che soflfe minori ditJicoltil. Ma troppo gia aBl
Pliniimll ci trattenemmo. Qui solo osse"erO che cia
consimili ca"eme 0 pozzi viene' probabilmlmte il vento
che sbtfia nene cantine appoggiate ai monti, delle quali
parlai in pin d' un luogo.

Deacrizilme thUa Pestilenza, stata in Firenze l' Anno di
NiJ8tra Salute Mille Trecento Quarant' O'tto.

Ori' erano gli lmni della fmttifera Incarnazibne del
Figliubl0 di Dio al numero pervenuti di mine treeent\:)
quarant' otto, quando nella egregia citta di Fiorenza,
oItre ad ogni altra Italica bellissima, pervenne la morti
fera pestiIenza; la quale per operazibn de' corpi !lU~

ribri, 0 per Ie nostre inique bpere, da giusta ira di Dio
a nostra correzibne mandata sopra i mortali, alquanti
anni davanti nelle parti orientll.li incominciata, quene
0' innumer~bile quantiti di viventi avendo private, sensa
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.ristare, d' un luogo in un altro cODtinuandosi, verso l' Oc
cidlmte miserabilmlmte s' era ampliata. Ed in quella
non valendo aleuno senno, ne umano provvedimento,
,per 10 quale fu da molte .immondizie purgata la eitta da
oficiali sopra cw ordinati, e vietato I' entrarvi deDtro a
Giascuno infermo, e molti contligli dati a eonservazion
della 8llniti ; ne aneora umili supplicazioDi, DOD una volta
rna molte, ed in processioni ordinate, ed in ahre guise a

Dio falte dalle divote persone; quasi Del principio della
primavera dell' anna predetto orribilmente comincio i suoi
110lorosi effetti, ed in miracolbsa maniera a dimostrare.

E non come in Oriente aveva fatto, dove a chiunquI
usciva il sangue del naso, era maDifesto segno d' inevi
labile morte; rna nascevano Del cominciam~nto d' es
sa a' mascbi ed alle femme parimente, 0 nell' an
guin8.ia 0 sotto Ie ditella, certe eDfiatiIre, delle quali
alcune crescevaDo come UDa comunal mela, altre come
uno uovo, ed alCl/De piiJ, ed alcun' 8.ltre meno, Ie quali
i volgari nominavan gavOccioli. E dalle due parti del
corpo predette iDfra brieve sp8.zio comincio il gia. detto
gavOcciolo mortifero indiffer.\IDtemente in ogni parte di
quello a nascere ed a venire: e da questo appresso
5' incomincio la qualiti della predetta infermita a permu
tare in macchie nere 0 livide, Ie quali nelle braecia, e
per Ie cosce, ed in ciascun' altra parte del corpa appa
rivano a molti, a cui grandi e rade, ed a cui minute e
spesse. E come il gavOcciolo primieramente era stato,
ed ancora era certissimo indizio di Cutura morte, coal
erano queste a ciascuno a cui venieno. A cura deUe
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quali ittfennitil ne consiglio di medico, ne virtu di ore
diem aleuna pareva ehe valesse 0 facesse profiuo:
anzi, 0 che natura del malore nol patisse, 0 cbe
Ia ignoranza de' medicanti (de' quali, oltre al niunero
degli scienzi8ti, cosi di ~mine come d' uOmini, senza
avere alcuna dottrina di medicina avuta giammai, era
it numero divenuto granm-imo) non coooscesse da elm
si movesse, e per consegulmte debito argom{mto non "
prendesse, non solatnente poebi ne guarivaoo, snli quasi
tutti infra 'J terzo giomo dalla apparizibne de' sopradeui
segni, chi piii tosto, e chi meno, ed i pm senza aleuna
fubbre 0 altro aceidente, morivano.

E fu questa pestiIenza di maggior forza, percle> che
essa dagI' infermi di quella per 10 eomunicue in
sieme fI avventava a' saoi non altramenti, che faecia
il fuoco aIle cose seeche 0 uote, quando molto gIl
sona avvicinate. E pin avanti ancora ebbe di ma~

Ie, cbe non solaritente it pmare e I' usare COo gl' in
fermi dava a' SllIli infCnnita 0 cagione di coml1ne
mone, ma Meora il toceare i panni 0 qualunque al
tra cosa da quegli infenni slata tocea 0 adoperil.ta,
pareva seco quella cotale infermita nel toccator trai.

sportare. Mara\'iglibsa rosa e ad udire quello cbe
io debbo dire: jJ ehe se dagli occhi dl malti, e da' miei
DOn fosse stato veduto, apptmll ebe io ardissi di ctederlo,
non ehe di scriverlo, quantunque da fede deguo udito
I' avt!ssi. Dico, che di tantlt efficaeia fu la qualitB. delb pe'

Stilenzia mirrata nella llppicclmi dll uno ad altro, che nolt
llOiameme It uomo all' uoma, ma lItreStO, coo e moho piu,

15*
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assai volte visibilmlmte fece, cioo che la cosa dell' uomo
infel'mo sta1O, 0 morto di tale infermita, tocca da un
altro anim8.le fuori della spezie dell' uomo, non solamente
della infermita il contamin8.sse, rna quello infra bre
vlssimo spazio uccidesse. Di che gli occhi miei (si
come poco davanti e detto) presero tra I' altre volte un
di cosi fatta esperieoza: che, essendo gli stracci d' un
pOvero uomo, da tale infermita. morto, gittati nella via
pubblica, ed avvenendosi ad essi due porci, equegli se

condo iI lor costume, prima molto col grifo e poi
co'denti, presigli e sebssigli aUe guanee, in pIccola ora
appresso, dopo alcuno avvolgimlmto, come se veleno
avesser preso, amenduni sopra gli mal tirati stracci morti
caddero in terra.

DaUe quali cose, e da assai altre a queste SimI
gliimti 0 maggiori, n8.cquero diverse paure ed im
maginazibni in quegli che nmanevano vivi, e tutti qua
si ad un fine tiravano assai crudele:' cia era di scm
fare e di fuggire gl' infermi e Ie lor cose; e cosi fac
cendo, si credeva ciascuno a se meciesimo salute acqui
stare. Ed erano alcuni, Ii quali amsavano che iI vlvere
moderatamente, ed il guardarsi da ogni supertluita avesse
molto a cosi fatto accidente resistere: e fatta lor brigata,
da ogni altro separati viveano; e~ in queUe case rico
gliendosi, e rinchiudendosi, dove muno infermo fosse, e
da viver meglio, delicaussimi cibi ed bttimi vini tempe
r.atissimamente usando, ed ogni lussitria fuggendo, senzll
lasciarsi parlare ad alcuno, 0 volere di fuori di morte 0

d' infermi alcuna novella sentire, COD suoni, e COD quelli
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piaceri che aver potevano, si dimoravaoo. Altri, in con
traria opinion tratti, affermavano il bere assai, ed il go
dere, e l' andu cantando attorno, e sollazziwdo, ed il
soddisfare d' agni cosa aUo appetito che si potesse, e di
cio che avveniva ridersi e beffiu-si, essere medicina
certissima a tanto male : e cosi come il dicevano, il met
tllvano in opera a lor potere, il giomo e la notte ora a
quella taverna, ora a quell' altra andando, bevendo senza
modo e senza misura; e molto piu cia per I' altrui case
faccendo, solamente che cose vi senUssero, che loro ve
nissero a grado 0 in piacere. E cia potevan fare di
leggiere, percia che ciascim (quasi non piu viver do
vesse) aveva, si come se, Ie sue case messe in abbandb
no: di che Ie piu delle case erano divenute COIDuni, e
cosi l' usava 10 straniere, pure che ad esse s' avvenisse,
come l' avrebbe il propio signore usate; e con tutto
questo proponimento bestiale sempre gl' infermi fuggi
vano a lor potere. Ed in tanta afDizibne e miseria
deUa nostra citta era la reverenda autorita delle Ieggi,
cosi divine come umane, quasi caduta e dissoluta tuua
per Ii ministri ed esecutori di queUe, Ii quali, si come
gli altri uomini, erano tutti 0 marti, 0 infermi, 0 si di
famigli ,rimasi stremi, che uncio alcuno non potean fare:
per la qual cosa era a ciaacuno licito, quanta a grado
gli era, d' adoperare.

Molti altri servavano tra questi due di sopra datti
una mezzana .via, non strignendosi nelle vivande quan
to i primi,· ne nel here e nell' altre dissoluzioni al
largiwdosi quanto i secondi; ma a sofficienza secondo
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gli appe6ti Ie case usa.vant>, e sen:ta rincbiudersi an
davano attorno, portllndo nel~ mal'li chi fiori, chi
-erbe odorifere, e chi diverse manicre di spezierie;
quelle al naso ponendosi spesso, estimimdo essere
Ottitna cosa il cerebro con cotali odori confort8re:
concio fosse cosa che I' aere tutto paresse dal puzzo
de' mom corpi, e delfu infermitil, e delle medicine
tompteso, e puzMlente. Alcuni erano di piu ctudel

• sentimento (cnme che per avvenmra piu fusse sicuro),
dicendo nilIn aItra nre'dicina essere cnntro aIle pestilenze
rnigliore De COS) buona, come il fuggire loro davanti:
e da questo argotnento mossi, non curando d' alcuna
cosa, se non di se, assai ed ubmini e donne abbaniio'
namno la pr6pia cim, Ie propie case, i lor luoghi, ed i
lor parenti, e Ie lor case, e cercarono I' altrui 0 almeno
Hlor contado, quasi l' ira di Dio a punire Ie iniquiti
d~ uomini con 'qO'6Ua pestiMnza, non dove msseru
procedesse, lOa solamente a coloro opprimere, Ii quaH
dentro aile mura deUa lot citta. si trovassero, commossa
intendesse; 0 quasi avvisando, niuna persona in quella
dover rimanere, e la sua \.thima orll esser venuta. E
come cbe questi cost vatiamfmte opinanti non morissero
tutti, non percio tutti campavano: anzi infermll.ndone di
clascurrll molti, ed in ogni luogo, avendo essi stessi l

quando sani erano, esemplo dato a coloro che sani ric.
manevano, quasi abbandonati per tutto languieno. E
lasciamo stareche I' uno cittadino I' altro schifasse, e
quasi niuno vicino avessc dell' altro eura, 'ed i parenti
insieme rade volte, 0 non mai si visitassero, e dllontano ~

era con 51 fatto spavento questa tribulazibna entrata ae'
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-petti degli ubmini e delle donne, che l' un frateDo l' aItro
abbandooava, ed il zio il nipote, e la sorella il fratello,
e spesse volte la donna il suo marito; e che m~ibr

rosa El, e quasi oon credibile, Ii padri e Ie madri i figliuOli,
quasi lora non fOssero, di visitare e di servire schifavaoo.

Per la qual cosa a coloro, de' quali era la moltitUdine
inestimabile, e maschi e femine che infermavano,
Diuno altro sussidio rimase, che 0 la carita degli amici
(e d,i questi fur pochi), a I' avarizia de' serventi, Ii quali
da' grossi salari e sconvenevoli tratti semeoo, qUaD
10nque per 1otto cio molti non fossero divenuti, e quelli
cataoti erano ubmini, e femine di grosso ingegno, ed i piu
di tali servigi non usati, Ii quali quasi di niuna altn cosa
servieno, che di pbrgere alcune cose dagl' infermi addo
mandate, 0 di riguardil.re quando morieno; e servendo
in tal servigio, se molte volte col guadagno perdevano.
• • • • • Ed oltre a questa De seguio la morte
di molti che per avventura, se stati fbssero atati,
campati sarieno: di che tra per 10 difetto degIi oppo....
timi servigi, gIi quali gl' infermi aver oon pateRnO, e per
la forza della pestileDza, era tanta Della citta la moltitit
dine di quelli che di di e di notte morieno, che uno
stupore era ad udlr dire, non che a riguardarlo. Per che
quasi di necessita case contr8.rie a' primi costumi de' cit
tadini n8.cquero tra coloro che rimaneao vivi.

Era usanza (si come ancora oggi veggiil.mo usare) che
te donne parenti e vicine, nella casa del marta si raguna
vano, e quivi con quelle che piu gli appartenevanoa
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piangev.ao ; e d' a1tta parte dinani ana casa del morto

co' lRJOi prOssimi si I'8gonaftDo i suoi vicini ed altri cit
.aadiui assai, e seceodo la qualia del mortD vi venin il
Cheric8.to, ad~ sopra gli omeri de' suoi pari con fu
aer8l pampa di cera e di canri alIa chiesa, cia lui prima
eletta anzi la mone, n' era partato. Le quali cose,
poietJe a moo" comiDcio la feroeitA della pestileoIa, 0

in tuUo 0 is ma~or parte quasi cessarono, eel altre
Duove in 1000 l.-go ne sop1'8vvenuero. PerciO che DOD
80lameDte sensa aver moIte dOllDe d. torno morivenle
p, ma assai 0' erano di quelli cbe di questa vita
seMll testimbnio trapassfmmo, e pocblssimi erano co
Ioro a' quali i pietlOSi pillnti e I' amare l&grime de' suoi

amgiuDk fbssero concedfrte; anzi in luogo. eli quelle
s' usavano.per Ii piu risa e motti e festeggiar campagne
vole: la quale UsaMa Ie donne, in gran parte posposta
1a d0DbellCa piat&, per salute di !oro avevano ottima
me- appresa. Ed erano'radicolol'O, i corpi de' quali an..
ler piuche de. un diace 0 dbdici de' suoi vicini alia ehie.
accompago&.ti; de' quali DOll gli orreYOli e cari oitta
din~ ma una manieradi beccambrti so'pravvenirti di mi
DU1a geme, cbe chiamar si facevan bec:ohini, 18 quale
1JUesti servi~ pl'8lllzolata faceva, sotteutraV&DO ,Us ban,
e quell. con frettolbsi passi, non a queUa chiesa cbe
e&!O &?lnI8 BMi la marte disposto, D18 aDa pio vieioa Ie
piu volte il ponavano, dietro a quattro o·a set cberici, COb
poco lume, e tal liata seDza alenno: Ii quali COD I' aiuto
de' deui becchini, senza faticil.rsi in troppo lunga oflzio
o eoIenne, in qualunque se"oltura disoccupata tl'Ota&vaOO
piu tosto, il mettevano. Della minuta geote, e f~ ill
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~ parte della llIelllDa, era it ragguudameoto di
molto m~r miseria piano: percio cbe _ it pill 0

da speranza 0 da poverta riteoilti nelle lor cue, oeJle
1tlr 'ficim.ze stRnd08i, a migliaia per giomo infermim...
DO; e BOD essem:lo ne senriti oe uaai d' alcuBa cosa,
quasi senu alcuDa 18denziGae tuni· morivaDO. Ed asaai
Ii emno, cbe Dena strada pUbIiea 0 di. di 0 eli noUe.

fiBinoo; e moki, auoora .cbe nelle case 6niuero, prima
001 puzzo de' lor corpi.corrotti, cbe ahram8oti, f8OOft
DO a viciJti sentire, se ar morti: e di queeti e ~
akri obe per tutto morivaoo, tuUO pieno.

Era il pia. da' vicini una·m~ maDm 8ElI""

vata, .meslli .DOD meoo cit tema che la cornWOne
de' mOrti. OOD gli ·offendellHl, coo da elri\a· la qua.le
aY8asero a' uapassau. Eai,· e per ll8 medtlaimi e
COD l' aiuto d' alooni portatbri, quando aver ne po
tenno,1raevaDo dalle 10ro cue Ii COIpi de' I;ii pllSro

Bati, e qu~i daventi agli. Iot'o ueci ,..eVlllllO, dcwe
la mattina speziaI.roeD~e 0' avrebbe potuti vedere aen_
Dumero, chi fosse attorno andato: e quindi faUo ve
• bare, e tali fufOPo,. eke per dife_ eli queUe so
pm a1euna _vola ne po,nleno. Ne fu una bara sok
flU8Ila We due 0 trtt pe portO iPsiemewe.e, ne alVQDDe

pYle \:loa volta; &na lle De earieoo assai PQttJ.te aoaove
riu!tI di q.aelle, clie la moglje e '1 mvilO, gli due °tre
Crawlli 0 it padre 0 ilB~ Q oosl fattamente De

e4>~. Ed mfip~ .volte a\1~_ cbe 1IDd.andG
"II .preti COD uaaete.ee per .0, si mlrtero ue 0
4U&IUO..baru\a'~ri~di- dieuo a. qu.ella; e.
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dove un morto credevanD avere i preti· a seppeDtre,
0' aveanD sei 0 otto, e tal fiata piu. Ne erano. percio
questi da alcuna 18grima 0 lume 0 compagnia onorati ;
anzi era la cosa pervenuta a tanto, che non altraJnenti
si curava degli uomini che morivano, che ora si cure
rebbe di capre. Per che assai manifestamente apparve
ch..., quello che il natur81 corso deDe case non aveva

. potuto con piccoli e radi danni a' savi mostrare, doversi
con pazilmza passare, la grandezza de' mali eziandio i
semplici far di cio scorti e non curanti. AlIa gran
moltimdine de' corpi mostrata, che ad ogni chiesa ogni
di e quasi ogni ora concorreva portata, non bastando la
terra sacra aDe sepoltilre, e massimamlmte volendo dare
a ciascUn luogo propio, secondo I' antico costume, si
facevanD per gli cimeteri delle chiese, poiche ogni parte
era piena, fossa grandissime, neDe quali a centinwa si
mettevano i sopravvegnenti. Ed in quelle stivati~ come
-Ii mettono Ie mercatanzie nelle navi a 80010 a suolo, con
poca terra si ricoprieno, inOOo a tanto che dena fossa al
sommo si pervenia.

Ed aecio che dietro ad ogni partico1arita Ie nostre
passate miserie per ·la citta avvenute, piu riceroan
do non vada, dico, che cosi inimico tempo correndo
per quella, non percio meno d' aleuna cosa rispar
mio il eircustiwte contado, nel quale (Iasciando star
Ie castella, che simili erano nella loro piccolezza alia
citta) per Ie sparteville e per gli campi i lavoratbri
miseri e pbveri, e le.Jorofamiglie, senza aleuna fatiea eli
medico 0 aiuto di servidbre, p'r Ie vie e per li lora coki
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e per Ie case, di di e di natte iadifferentemente, non
come uomini, rna quasi come be~tie morieno. Per la
qual cosa essi cosi nelli loro costumi, come i cittadini,
divenuti lascivi, di niuna lor cosa 0 faccenda curavano ;
anzi tutti, quasi quel giorno nel quale 5i vedevano e55er
venuti, la morte aspettassero, non d' aiutare i futuri 'frutti
delle Mstie e delle terre e delle lorn passate fatiche,
rna di consumare quegli cbe si trovavano presenti, 5i
sforzavano con ogni ingegno. Per cbe addivenne cbe
i buoi, gli asini, Ie pecore, Ie capre, i porei, i polli, ed i
cani medesimi fedelissimi agli uomini, fuori delle pro..
pie case cacciati, per Ii' campi, dove ancora Ie biade
abbandonate erano, sanza essere, non che raccolte, rna
pur segate, come meglio piaceva loro, se n' andavano.
E molti quasi come razionitli, poiche pasciuti erano bene
il giorno, la notte alle lor case, senza alcuno correggi
mento di pastore, 5i tornavano satolli.

ehe piu si puo dire, lasciando stare il contado,
ed alia citta ritornando, se non che tanta e tal fu
la crudeIta. del Cielo, e forse in parte quella degli
ubmini, che infra '1 Marzo ed il pros5imo Luglio ve
gnente, tra per la forza della pe5tifera infermita, e
per l' esser molti infermi mal servid 0 abbandona
ti ne' lor bisogni, per la paura ch' avevano i sani,
oltre a cento milia creature umane si crede per
certo dentro aile mura della citta di Firenze essere
stati di vita tolti; che forse anzi I' accidente mortifero
non 5i saria estimato tanti avervene dentro avuti.
o quanti gran palagi, quante belle case, quanti nobili abi-

16
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tiJri, per addietro di famiglie pieni, di signori e di doone,
infino al mlmomo fante rimaser voti l 0 quanta me
morabili scbiatte, quante amplissime erediw., quante fa
mose ricchezze si videro senza successor debito rima
nere ! Quanti valorosi uomini, quante belle dOnne,
quanti leggiadri gibvani, Ii quali non che altri, ma Ga
lilmo, Ippbcrate, 0 Esculapio ameno giudicati sanJssimj,

la mattina desinil.rono co' 1000 parenti, compagni, ed
amici, che poi la sera vegnente appresso nell' altro lDODdo
cenaoono colli 1000 passati !



•

RITRATTI ED ELOGJ.

-
Gitueppe Warren.

EGLI era uno di quegli uomini, che piu affezionati
SODO alIa liberta, che alla vita; ed alttettanto nemico
dell' ambizione e della rapacita, quanto amico alla liber
ta. Era di buona mente, e di felice ingegno dotato, e
bellissimo favellatore, sicche nelle consulte private era
riputato di ottimo giudizio, e nelle piIbbliche aveva
grande autorita presso i circostanti. GJi amici ed i ne
mid eguaimente, conosciiItolo {edele a dabbene in ogni
COS8, gli avevano grandissima credenza. AVTerso ai
malvagi senza sdegno, propen50 ai buoni senza adula
zi6ne; affiiliile, cortese, ad alla mana con ognuDO, fu
da tutti, ed amato santamente, e riverito senza invidia.
Quantunque anzi scar50, che no deUa persona, era pero
di gratissimo aspetto. La donna sua, che con isvisce
rata amore amava, e Ja quale can eguale a1l'etto 10 rico
BOsOOVa, I' aveva, poco tempo prima da questa vita di
putendosi, lasciato vedovo e sconsolato; ed egli ve
Bendo meno in si memorabil gjorno, ed in si grand' uopo
aDa patria sua, lascio orfani parecchi figliuoli ancors in
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eta fan~iullesca constituiti, dei quali pero la ricordevol
patria prese amorevole e diligente cura. Cosi roaneo
alla patria ed alia famiglia sua in si grave frangente, e'
nella sua ancor verde eta quest' uomo in pace ed in
guerra eccellente; e noi per quanto cio 'fosse in facoltil.
nostra, seguendo l' instituto della storia, distributnee
delle lodi ai buoni, e del biasimo ai tristi, non abbiam
voluto questo altrettanto buono che valoroso Americano
defraudare di' quell' onorata ricordanza presso i pOsteri,
che e aile sue virtu roeritevolmlmte dovuta.

Guglielmo Pitt, Conte di Chatham.

Fu egli, ossiache si riguardi I' ingegno, 0 la virtu, 0

Ie cose faue in pro della patria, llomo, piuttosto da egua
gliarsi agli antichi, che da anteporsi. ai moderni. Ebbe
lungo spazio in mana il governo del ricchissimo reame
d' Inghilterra, e recatolo a tanta gloria, elle mai ne' pas
sati tempi non cbe avesse avuto, non avrebbe sperato
I' uguale. Mori se non povero, certo si poco facoltoso;
che la famiglia sua non ne avrebbe potuto vivere orre
volrnente. II che non si sarebbe detto senza ragione a
quei tempi, e molto manco si direbbe nella prescnte eta.
Ma la ricordevol patria riconosceva nei discendenti la
virtu del padre. Fece il Parlamento una' provvisibne
annua e perpetua di quattro mila lire, di sterlini alIa fa
rniglia di Chatham,e pago di vantaggio ventimila lire di
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WlrllM di debiti, che aveva Guglielmo eontratti per
mantenere il grado suo e la oumerosa famiglia. Nes-
woo fin Ia, trattone solo il duca di Marlborough,
.'eva in Tngbilterta ottenuto si alte e si liberali ricom
pense. Fu poi eziandio del pari eccellente oratore, che
uomo perito nelle cose di stato, 0 integro cittadino. Di~

feodeva in cospetto del Parlamento con ammir&biJ fa~

c6ndia quei partiti, i quali Delle coDsulte private aveya
e sapientemente deliberiui, ed animosamente ra1fermati.
Abbenche, in quanta al suo modo di dire, aIcuni noD

senza ragione vi riprendessero e I' uso troppo frequente
deUe figure, ed una certa gonfiezza di stile molto pr0
pria di quei tempi. In questo poi principaImlmte avanzO
tutti i reggitori delle nazioni della sua eta, che seppe
spirate a tutti i servitori dello stato si civili, che militari
l10n solo I' h.nimo ed il valore, lOa ancora 10 zelo e
I' entusiasmo. La qual cosa non si concede dal cieIo,
se non di rado, e solo agli uomini singolari. In somma
ei tu uomo da non,. ricordarsi mai seuza lode, De
seoz' ardore d' animo da imitarsi.

Vittorio .I1lfieri.

SI direbbe quasi, che in quel volto I' immagine re
spiri d' una diviniui. corrucciata. Quel certo splendore,
ehe dopo d' avergli quasi dorati i capelli, pare che si
diffi>nda per tutta 1a faccia, e l' irrlt,dii; e quegli occhi,

16*
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che ora ei rivolge con lunghi sguardi. al cielo, ed ora
tiene immobilmente confitti al suolo, un essere ti annun
ziano straordinario del tutto. Egli .fu dissipatlssimo
nella prima sua gioventu, e tenne in conto maggiore un
bello e generoso cavallo di tutt' i filosofi del Ginnasio.
Si abbandono allo studio. assai tardi; e quantunque il
suo stile riveIi alquanto questa increscevole verita, pure
non ci volea forse meno di quel suo sommo talento, e di
quella sua incomparabile assiduita nelle Iettere, perch' ei
salisse alia sfera piu luminosa degli ItaIici ingegni.
Come soffio di vento, che nelle gole d' alte ed aggrup
pate montagne diventa terribile, ogni passione diventa
tempesta nel suo cuore. Arde se t' ama, e di gelo se
ti disprezza, e se t' odia rna non odia, che il
vizio, ed e sovr' ~so, che rovescia a torrenti l' amarissi
rna sua bile. L' amabile indulgenza, virtu si cara e dolce
a chi l' esercita, e verso cui si esercita, gli e virtu scono
sciuta; essa esige una certa calma con l' animo suo in
compatibile: L' eccessivo amor JUO nazionaIe 10 rese
calunniatore della propria nazione. La negletta edu
cazione gli parve istupidimento; i difetti gli parvero
vi~j ; i vizj misfatti; ne potendo a suo talento l' ItRlia
innalzare agli occhi proprj, parve che si cornpiacesse
d' abbassare, e ribassare Ie nazioni forestiere; ingiustl
zia quasi da perdonarsi per Ia nobilta della. sua origine.
La Toscana favella, qual musica soavissima e divina,
gli allettava non meno I' orecchio, che I' animo. Per
essa fisso i giorni in Toscana, e per essa gia da rnolti
anni si astenne dal leggere libri forestieri e particolar
mente Francesi, per tenersi puro l' orecchio; sicche
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nella sua bella e scelta biblioteca al solo antico Mon
taigne fu conceduto I' onore della ospitalit8.. TrRgico
sommo, e fino a questi ultimi giorni senza rivali in It8Jia.
Di ogni cosa, che di lui fino ad ora comparve, dalle Sa
tire in fuori, scrittore alto e profondo. Inalterabile
sempre nel desiderio del buono edell' onesto, parve ca
duto in contraddizibne a certuni, solo perche trovandosi
deluso del bene dove piu 10 sperava, si dolse e del male
operato, edell' inganno suo, forse piu che ad uom

. saggio non lice. Se vissuto fosse in un mondo eccel
lente, cioe ideale, si sarebbero perennemente sviluppati
nel suo cuore i sentimenti piu dolci ed affettuosi, che
desiderar si potessero. Ma
questo secolo crudele, che s' intitola umano,· io cre
do per sola vaghezza d' antitesi, 10 rendeva atrabiliare
e furioso, come un uomo condannato a vivere tra Ie
serpi e le_tigri. Ma, "Tu con fermo pennello nol pingi,"
dira forse taluno. Con fermo pennello nol pingo, eve
ro: rna s' egli stesso, e Ie tante· opere sue, che pur
5OOlpirlo, non che dipingerlo dovevano nella mente
altrui, nol fecero; di me qual meraviglia? E che 5001
pito bene non siasi, il conoscerai dai VlUj e disparatissi
mi giudizj, che di lui ti daranno quanti appunto saranno
gli uomini, cui ti piaccia richiederne..



188 PROSE ITALl.A.mL

.lJ.ntlmio Canova.

NON altrove, chI nel vigore e nella penetrar&ibne
dello sguardo cerea, misural impara quanto pl'Omeue, ~
quanto nle. Cotrendo animo90 per I' ardua came
ra, chs gil additava it sublime SUo ingegnol e senta
quell' utile sprone del dmore, oh' altri raggiungerJo od
olcrupassarJo pote8se, oreossi di quanti \7' llrano nell' arte
eooellenti modelli, IlltrettaliU ri'rnli l cui non solo emulare,
It1Il. nneere Bgognat'lt. E beh di quest' ardore s' accorse
quel farnoM Casatotti, d' iJlustre e grata ricordanza, il
quale atteDllo nell' antrare Itl Vatlcano smarrito Canova,
ehe pur doveva servirgli di guida, 10 rinveime pili ore
dbpo hel silo medeslmo, estatico tuttavia contemplando
In piede del magnifico Apollo di Belvedere: e pure
It-a a lui quella meraviglia famigliate e quotidiilna l~

~imJe I Ed eforse ad un tal prindpio d' innata rivalim,
ot!;O!;lioAo mit nobiIlssimo instihto dell' umana mente-,
abe lttribuU' si dee in gran patte quel singolare, ne mal
ebiAtllmente spiegato fenbmeno, il quaIs pure Rccadet
~~aMo pre!lsO che sempre, cbe ove surga un nomo
stflnrdini!.tio, altrl mold ne sUrgano, i quali I1er diverse
~e, secondo the dalle naturan loro teodenze sooo s&

spinti, cercano d' innab:arsi SOpl'll degli altri: ch' egli ~
finalmente questo desiderio di preminenza il primo, e
piu possente bisogno d' uno spirito, che tutta sente la
forza del proprio valore.

Comeche ilbbia egli il cuore e la mente ripieni
di tutte Ie meraviglie della Filvola, e della Istbria,
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di cui sono a gran dovizia forniti gli antichi scrittori,
e il sommo Omero principalmente, pure, quasi temen
do che il sacro fuoco dell' animo illanguidir possa,
o venir meno, sempreche modella, 0 scolpisce, 0 disegna,
o dipinge, vedi al suo fianco un cortese lettore, cho
quei soggetti medesimo, ch' egli sla redivivi ed immor
tali ricomponendo, nella. sceha prosa, 0 nell' armonico
verso ripetegli. 1.0 credi il solo, che ignori, 0 dubiti
almeno, esser egli I' imico, la cui merce puo coraggiosa
l' It3.lia stendere fraternamente la mana alla Grecia col
dolce sorriso dell' amistade, come si suole in parita di
lieta fortuna, anziche guatarla con I' amanssimo ghigno
dell'invidia. Ne provo egli mai questo basso senti
mento delle anime infelici, ne poteva a dir vero provarlo,
o per poco conoscerlo, poiche nemmeno, da giovanetto
conobbe rivali. Se non che ci e testimonio, che in mo
do alcuno cotesta Curia non avrebbe potuto soffiare so
pra di lui l' impuro suo veleno, e il piacere, con cui
accoglie chiUlique dj non comUDe ingegno gli si presenta
a richiederlo, che gli sia guida nel difficile cammino
della gloria, da lui ormai fino alIa meta percorso, e
quella dolce speranza, di cui tosto il cuore gli gioisce,
di poterlo veracemente condurre, e il dolore infine che
10 amareggia, quaIunque volta s' avvede, Ia natura, pur
troppo! non creare, che rarissimamente i prodigi. La
docilita poi, con cui udiva la cntica (e piacemi parlar
di lei come di suono gia vinto), e l' amore, e la stima
particolare, ch' ei nutre per chiunque col cuore in sulle
labbra gli parIa, ci fanno fede non meno che della vir
tuosa modestia, della dolcissima tempera del suo cuore.
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E questa sua modestia, e il suo amore per Ie Arti son
tali, cbe Ie liete accoglienze, che gli vengono usate per
ogni dove, DOD coo daDe piuillustri private persone, mao
dai maggiori pri.ocipi, e gli ooori, di oui 10 insignlscOD&
a gara, riceve con fl!J!llla semplicita, can cui tutto cio st
riceve che ad altroi riguartio ci e dato. Simile ad am
basciadbre, cOosc:io di non essere che il rappresentant8
del SbO signore, egli <lYerle, che tutto a quell' Arte
tribUtisi, cui egli ha tribmato sa stesso; e il modesto
sentimento di se medesimo non gli tese COD questa am
bit si, rna chimerica distinzibne fra l' Arte e I' Artistt
minore inganno di quel cbe soglia ordinariarnlmte pro
dume l' orgo~lio dell' uomo immeritevole, il quale
suol' anzi Carlo. iuvanire di tutto cw che il circonda, ma
eh' egli stesso veramente non eo E siccome veggiamo
il difficile VoltGiT8,oraMadam~ella Clairon, ad ora il
famoso Lekain appuntando 0 di un sospiro meno pro
bodo, 0 di un respiro men sostenuto, darci meraviglibsa
idea dell' eccelleDza, in che era salita l' arte del recitare
in quel tempo; cosi alcuoe pressoche impercettibili cri·
liebe, faue da uOmini nell' acte dottissimi, e per esquisi·
tezza di gusto di difficilissima contentatura, ove i monu-o
manti stessi non favell8ssero, ci attesterebbero il SOJJlIIlO

grado di perfezibne, a cui egli eondusse la piu diff'lcile,
emeraviglibsa £rale Arli sorelle.

La patria sua, che dare a lni Cama non· poteva,
col proprio Dome rese egli famosa, ed illustrolla in·
nolue col prezioso dOllO di un bellissimo suo .dipin
to. EecelJente ciuadino, eccel1eme figlio, ecc:ellente
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fratello. Ed amico? Ode egli dolersi l' amico suo
d' ingrata fortuna? Vedilo . alzarsi prima del di,
affinehe lanotte il cortese suo vela gli presti, met
tersi Iieto indosso il peso dell' oro, a cui per Ia pri
ma volta sorride poiche puO trar d' affimno un amica,
entrare nell' oscura stanza di lui che OOrme, e di cui
forse Ie triste imm8.gini .del gismo tuttavia tUrban Ia
mente, deporre I' inusitato fardello, e CODsi gran fretts,
diligenza, e trepidazibne involarsi inosservaw, ebe piut
tosto occulto rapitora, che magnlwimo donatore 10
«ederesti. Dobbiamo all' alma riconoseenza, alla virtU
delle .anime nobili e coraggiose, meree eli cui s' 8.lzano,
quasi dissi, a pari altezza il benefauore e il benefiemo,
1a DOtizia di oosi amabile azione. E certameote se men
bella fosse nell' animo suo qualunque morale virtu, po
trebb' egli cosi mirabilmlmte esprimerle totte ne' diffe
reoti personaggi, onde si compbngono Ie -divine opere
Bue? Personaggi, ehe ove profondamente studiati fbssero,
formerebbero, se oosi m' e lecito dae, un utilissimo
corso di pratica mOl'ale, ch' ,entrando nell' animo pel
possente mezzo degli occbi, mantenendovisi per quello
della profoowta 'e vivezza delle eagionate irnpressibni,
sarebOO Ia piu atta a servirei di guida nello burrascosa
Dostra vita roortale. Fioalmente la splendidissima sua
lama, 0 si eonsideri I' uomo egcegio, 0 il sommo artista,
eormai giuota a tale, ebe ognuno, per grandeehe ei sia,
erede nell' onorarlo, piu assai ebe l' esimio Canova, se
stesso onorare.
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Caterina de' Medici.

LE qualita di questa donna, per 10 spazioso corso di
trent' anni cosplcua e celebre a tutta l' Europa, possono
molto meglio dal contesto delle cose narrate esser com
prese, che dalla mia penna descritte, ne in breve giro
di parole rappresentate; perciocche la prudenza sua,
piena semp.e ed abbondante d' accomodati partiti per
rimediare a' subiticasi della fortuna, e per ostare
aIle macchinazioni della m'lllzia umana, con la quale
resse nell' eta minore de' figliuoli il peso di tante
guerre clvili, contendendo in un medesimo tempo con
gli affetti della religione, con la contumacia dei sud
diti, con la difficolt8. del erario, con Ie simulazioni
dei grandi, e con Ie spaventose macchine erette dall' am
bizione, e pili tosto cosa degna d' esser~ ammirata di
stintamente in ciascuna operazione particolare, che' con
fusamente abbozzata nell' elogio universaJe de' suoi
costumi~ La costanza, e l' altezza dell' animo con la
quale, donna e forestiera, ardi d' ifttrapr{mdere contra
teste cosi potenti la somma del governo, ed intrapresa
conseguirla, e conseguita mantenerla contro i colpi
dell' arte e della fortuna, fu molto pili pari alia genera
sita d' un animo virile, assuefatto ed indurato ne' grandi
affari del mondo, che di una femina avvezza alle mor
bidezze della corte, e tenuta molto bassa in vita dal
marito.

Ma la pazienza, la destrezza, la tolleranza, e la mo
derazione, con Ie ,quali arti nel sospetto, che dopo tante



RITRATTI ED ELOGJ. 193

pro"' di lei s' avea preso il figliuolo, seppe sempre
l'MDtenere in se stessa I' autorlta del governo, sicch' egli
non ardiva di operare senza consiglio, e senza consenti
mento di lei quelle cose medesime nelle quali la tene
va per sospetta, fu eminentissima prova, e quasi l' Ultimo
sforzo del valor suo.

A queste virtU, che nel corso delle sue operazioni
raccontate chiaramente appariscono, furono aggiunte
molte altre doti, con Ie quali, sbandite Ie fragilitli.
e l' imperfezioni del sesso femminile, si rese sempre
superiore a quegii affetti, che sbgliono far traligllare· dal
diritto sentiero della vita i Iumi piu perspicaci delia so
lerzia umana; perciocche furono in lei ingegno elegan
tissimo, magnificlmza regia, umanita popolare, maniera
di favellare potente ed efficace, inclinazione liberale e
favorevole verso i buoni, acerbissimo odio e malevolenza
perpetua verso i tristi, e temperamento non mai so
verchiamlmte interessato nel favorire, e nell' esaltare i
dipendenti l>'Uoi; e non di meno non pote ella far tanto
che da! fasto Francese, come ltaliana, non fosse Ia virtu
sua dispregiata, e che coloro che avevano animo di
perturbare il reame come contraria a' loro disegni non
l' odiassero mortalmente; onde gli Ugonotti in partico
lare ed in vita ed in morte hanno sempre con avvele
Date punture, e con narrazioni maligne esecrato e dila
cerato il nome suo; ed alcuno scrittore che merita piu il

, nome di satirico che d' istorico, s' e ingegnato di far
apparire I' operazioni di lei. molto diverse dalla loro vera
sostaDza, attribuendo bene spesso, 0 imperitamlmte, 0

17
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malignamt'mte, la cagione de' suoi consigli a perversim
di natura, ed a soverchio appetito di dominare, ed ab
bassando e diminuendo Ia gloria di quegli effetti, che
nel mezzo di cosl certi pericoli hanno sicuramente piu
d' una volta partorita la salute, ed il sostentamento della
Francia.

Non eper questo che arico fra tanta eccellenza di
virtu non germogliasse il solito loglio della imperfezione
mondana: perciocche fu tenuta di fede fallacissima,
condizione assai comune di tutti i tempi, ma molto pe
culiare di quel secolo; avida, 0 piuttosto sprezzante del
sangue umano piu assai di quello che alIa tenerezza
del sesso femminile si convenga; ed apparve in molte
occasioni, che nel conseguire i suoi fini quantunque
buoni, stimasse onesti tutti quei mezzi che Ie parevano
utili al suo disegno, ancorche per se medesimi fossero
veramente iniqui, e perfidiosi: ma l' eminenza di tante
altre virtu puo sicuramente appresso i ragionevoli esti
matori ricoprire in gran parte quei difetti, che furono
prodotti daIl' urgenza e daUa necessita delle cose.

Cosimo de' Medici.

Fu Cosimo il piu riputato e nomato cittadino d' llomo
disarmato, ch' avesse mai non solamente Firenze, ma
alcun' altra citta di che si abbia memoria; perche non
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solarnente superb ogni altro de' tempi suoi d' Dutorita e
di rieehezze, rna ancora di liberalita e di prudenza ;
perche tra tutte l' altre qualita., che 10 feeero principe
nella sua patria, fu l' essere sopra tutti gli altri uomini
liberale, e magnifico. Apparve la· sua liberalita rnolto
piu dopo la morte sua, quando Piero suo figliuolo volle
Ie sue sostanze rieon6scere, perehe non era cittadino
aleuno, che avesse nella citta aleuna qualita., a ehi Cosi
mo grossa somma di danari non avesse prestata ; e rnolte
volte senza esser richiesto, quando intendeva la neeessi
ta d' un uomo nObile, 10 sovveniva. Apparve la sua
magnificenza nella copia degli edificj da lui edificati;
perche in Firenze i conventi ed i tempj di San Marco,
e di San Lorenzo, ed il monasterio di Santa Verdiana;
ene' monti di Fiesole San Girolamo, e la Badia; e nel
Mugello un tempio de' Frati Minori non solamente in
stauro, rna da fondamenti di nuovo edifico. Oltre di
questo in Santa Croce, ne' Servi, negli A'gnoli, in San
Miniato fece fare altari e cappelle splendidissime, i
quali tempj e cappelle, oltre all' edificarle, riempie di
paramenti, e d' ogni cosa necessaria all' ornamento del
divID culto. A questi sacri ediflCj s' aggiunsero Ie pri
vate case, Ie quali sono, una nella citta di quello essere,
che a tanto cittadino si conveniva; quattro di fuori, a
Carreggi, a Fiesole, a Cafaggiuolo, e a Trebbio, tutti
palagi non da privati cittadini, rna regj. E perche nella
magnificenza degli edificj, non gli bastava essere co-

. nosciuto in Italia, edific!> ancora in Gerusalemme un
recettacolo per i poveri ed infermi pellegrini, nelle
quali edificazioni un nurnero grandissimo di denaro con·
jumbo



196 PROSE ITALIANE.

E benche queste abitazioni, e tutte Ie altre opere, ed
azioni sue wssero regie, e che solo in Firenze fosse
principe; nondimeno tanto fu temperato dalla prudenza
sua, che la Civil modestia mai non trapasso ; percl~ nelle
c.onversazioni, ne' servidori, nel cavalcare, in tutto il modo'
del vivere, ene' parentadi fu sempre simile a qualunque
modesto cittadino; parcM e' sapeva, come Ie cose straor
dinarie, che ad ogni ora si vedono ed appariscono, reca
no molto pili invidia agli uomini, che quelle cose sono in
fatto, e con onesta si ricuoprono. Avendo per tanto a
dar moglie ai suoi figliuoli non cerco i parentadi de' prin
cipi, ma con Giovanni la Cornelia degli Alessandri, e
con Piero la Lucrezia de' Tornabuoni congiunse ; e delle
nepoti nate di Piero, la Bianca a Guglielmo de' Pazz~
e la Nannina a Bernardo Rucellai sposo.

Degli stati de' principi e civili governi niun' altro al
suo tempo per intelligenza 10 raggiunse. Di qui nacque,
che in tanta varieta di fortuna, in si varia citta e volubile
cittadinanza tenne uno stato trentun' anno; perche es
sendo prudentissimo, conosceva i mali discosto, e percio
era a tempo 0 a non Ii lasciar crescere,o a prepararsi in
modo, che cresciuti non l' offendessero. Donde non 80

lamente vinse la domestica e civile ambizione, rna quella
di molti principi supero con tanta felieita e prudenza,
ehe qualunque seeo, e con la sua p8.tria si collegava, ri
maneva 0 pari, 0 superioreal nemico; e qualunque se
gli opponeva, 0 e' perdeva il tempo e i denari, 0 10 stato.
Di che ne possono rendere buona testimonianza i Vene

.ziani, i quali con quello contra al duca Filippo sempre



RITRATTI ED ELOOJ. 197

fUrono superiori, e disuniti da lui, sempre furono, e da
Filippo prima, e da Francesco poi, vinti e battuti. E
quando con Alfonso contra alla RepiIbblica di Firenze
si collegaroDo, Cbsimo col credito suo vacuo Napoli e
Venezia. di denari in modo, che furono eOstretti a pren
dere quella pace, che fu voluta conceder loro. Delle
difficoIta adunque che Cosimo ebbe dentro alla citta e
fuori, fu il fine glorioso per lui, e dannoso per i nemici ; e
percio sempre Ie civiIi discordie gli accrebbero in Fi
renze stato, e Ie guerre di fuora potenza e riputazione.
Perilche all' imperio della sua RepiIbbliea il Borgo a
San Sepolcro, Montedoglio, il Casenuno, e il Val di
BagDo aggiunse.. E cosl la virtU e la fortuna sua
spense tutti i suoi nemici, e gli amici esaltO.

Nacque nel mille trecento ottantanove, il giomo di
San Cosimo e Damiano. Ebbe Ia sua prima eta piena
di travagli, come l' esillo, la cattura, i pericoli di morte
dimostrano; e dal Concillo di Costanza, dove era ito
con Papa Giovanni, dopo 1a ruioa di quello, per cam
pare 1a vita, gli convenne fuggire travestito. Ma passau
quarant' anni della sua eta visse felielssimo, tanto ehe
non solo quelli ehe s' aecostarono a lui nell' imprese
piIbbliche, rna quelli ancora che i suoi tesori per tutta
I' Europa amministravano, della felicita sua parteciparo
no. Da che molte eccessive ricchezze in molte fami
glie di Firenze na.cquero, come l;\vvenne in quella dei
Tornabuoni, de' Benei, de' Portinari, e de' Sasseui, e
dopo questi, tutti quelli, che dal consiglio e fortuna Sua
dipeDdevano, arricchlrono talmente, che benche negli

17*
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edificj dei tempj, e nelle elemosine egli spendesse con
tinuamente, si doleva qualche volta con gli amici, che
mai aveva potuto spendere tanto in onore di Dio, che 10
trovasse nei suoi libri debitore. Fu di comunale gran
dezza, di colore ulivigno, e di presenza venerabile. Fu
senza dourina, rna eloquentissimo, e ripieno d' una na
turale prudenza; e percio era ufficioso negli amici, mi
sericordioso nei poveri, nelle conversazioni utile, nei
consigli cauto, nelle esecuzioni presto, ene' Buoi detti e
risposte era arguto e grave. Mandogli messer Rinaldo
degli Albizzi nei primi tempi del suo esilio a dire, che
" la gallina covava ;" a cui Cosima rispose, che "ella
poteva mal covare essendo fuora del nido." E ad altri ri
belli che gli feeera intendere che non dormivano, disse :
"che 10 eredeva, avendo cavato loro ilsonno." Disse
di Papa Pio, quando eccitava i principi per l' impresa
contro al Turco, "ch' egli era vecchio, e faceva
un'impresa da giovine." Agli oratori Veneziani, i quali
vennero a Firenze insieme con quelli del Re Alfonso a
dolersi della Repubblica, mostro il capo scoperto, e do
mandogli di qual colore fosse, al quale rispOsero, "Bian
co," ed egli alIora soggiunse: "E non passers gran
tempo, che i vostri senatori l' avtanno bianco, come io."
Domandandogli la moglie poche ore avanti la morte,
perehe tenes~e gli occhi chiusi, rispose: "Per avvez
zargli." Dicimdogli alcuni cittadini dopo la sua tornata
daIl' es'dio, che si guastava la citta., e facevasi contro
a Dio a cacciare di quella tanti uomini da bene, rispose,
"come era meglio ciua guasta, che perduta;· e come
due canne di panno rasato facevano un uomo dabbene ; e
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cbe gli stati non si tenevano con i Paternostri in mana ; " Ie
quali voei dettero materia ai nemici di caIunniarlo, come
uomo,.che amasse piu se medesimo, che la patria, e piu
questo mondo che quell' altro. Potrebbersi riferire molti
aItri suoi detti, i guali come non neeessluj si omettono•

.Fu ancora Cosimo degli uomini Ietterati amatore ed
esaltat6re, e percio condusse in Firenze l' ArgirOpolo,
uomo di nazione Greca ed in quei tempi litteratissimo,
acciocche da quello la gioventu Fiorentina la lingua
Greea e I' altre sue dottrine potesse apprendere. Nu
tri nelle sue case Marsilio Ficino secondo padre della
Platonica Filosofia, il quale sommamente amo; e
perche potesse piu comodamente seguitare gli stiIdj delle
!ettere, e per poterlo con piu sua comodit8. usare, una
possessione propinqua alIa sua di Carreggi gli donO.
Questa sua prudenza adunque, queste sue ricchezze,
modo di vivere, e fortuna 10 fecero a Firenze dai citta
dini temere e amare, e dai principi non solo d' Itiilia,
rna di tutta l' Europa maravigliosamente stimare ; donde
che lascio tal fondamento ai suoi pOsteri che poterono
con la virtu pareggiarlo, e con Ia fortuna di gran lung.
superarlo; e quell' autorita. che Cosimo ebbe in Firenze,
non solo in quella citta, ma in tutta la Cristianit8. averla
meritava. Nondimeno negli Ultimi tempi della sua vita
senti gravissimi dispiaceri; perche dei due figliuoli
ch' egli ebbe, Piero e Giovanni, questo mori, nel quaIe
egli piu confidava; quell' aItro era infermo, e per la de
bolezza del corpo poco atto aIle pubbliche e private
faccende. Dimodoche faclmdosi portare dopo la morte
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del figliuolo per la casa, disse sospirando, " Questa e trop
po gran casa a si poca famiglia."

Angustiava ancora la grandezza dell' animo suo, non
gli parere d' avere accresciuto l' imperio Fiorentino
d' un acquisto onorevole; e tanto piu se ne doleva,
quanto gli pareva essere stato da Francesco Sforza in
gannato, il quale mentra era conte gli aveva promesso,
comunque si fosse insignorito di Milano, di fare l' im
presa di Lucca per i Fiorenuni; il che non successe,
perche quel conte con la fortuna muw pensiero, e di
ventato duca, volle godersi queUo state con la pace,
che si aveva acquistato con la guerra, e percio non volle
ne a Cosimo, ne ad alcun altro di alcuna impresa sod
disfare, ne fece poi che fu duca altre guerre, che quelle
che fu per difendersi necessitato. II che fu di noia gran
dissima a Cosimo cagione, parendogli aver durato fatica
e speso per fare grande un uomo ingrato, e infedele.
Parevagli oltra di questo, per I' infermita del corpo, non
potere neUe faccende pubbliche e private porre l' anti
ca diligenza sua, di ql.1alita che I' une, e l' altre vedeva
ruinate; perche la citta era distrutta dai cittadini, e Ie
sostanze dai ministri, e dai figliuoli. Tutte queste cose
gli fecero passare gli U1timi tempi della sua vita inquieti.
Nondimeno mori pieno di gloria e con grandissimo
nome; e nella citta e fuori, tutti i cittadini e tutti i prin
cipi cristiani si d6lsero can Piero suo figliuolo della sua
morte, e fu COD pompa grandissima alia sepoltura da
tutti i cittadini accompagnato, e Del tempio di San L0
renzo seppellito, e per pilbblico decreto sopra la sepoltu
ra sua, PADRE DELLA. PA'TRIA nominato.
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Lorenzo tk' Medici.

I Fiorentini, finita la guerra di Serezana, nssero
infino al mille quattrocenta novantadue, ebe Lorenzo
de' Medici morl in una felicitS grandlssima ; perche L0
renzo, posate l' armi d' It8lia, Ie quali per il senDO, 8
autarita sua s' erano ferme, volse l' iwimo a far grande
se, e Ia citta sua, e a Piero suo primogenita l' Alfonsina
figliuola del cavaliere Orsino eongiunse.Dipoi, <rIO
vanni suo secondo figliuolo alIa dignitS del Cardinalato
trasse. II cbe fu tanto piu not8.bile, quanta fuora d' ogni
passata esempio, non avendo ancora quatt6rdici anni, fu
a tanto grado condotto. n ehe fa una scala da poter
far salire Ia sua casa in cielo, come poi nei seguenti
tempi intervenne. A Giuliano suo term figliuolo, per
la poca eta sua, e per i1 poco tempo ehe Giuliano Tisse,
non patette di straordinluia fortuna provvedere. Delle
figliuole l' una a Jacopo Salviati, I' aItra a Francesco
Cibo, la terza a Piero Ridolfi congiunse; Ia quarta, la
quale egli, per tenere Ia sua casa unita, aveva maritata a
Giovanni de' Medici, si morl.

Nell' al~e sue private cose fu quanta alIa mercanzia
infeliclssimo, percbe per i1 dis6rdine de' suoi ministri, i
quali non come privati, ma come principi Ie sue cose
amministravano, in molte parti molta suo mObile fu
spenta; in modo cbe convenne. ebe Ia sua p8.tria di
gran somma di danari 10 sovvenisse. Ondecbe quello
per non tentare piu sImile fortuna, Iasciate da parte Ie
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mercantili industrie, aUe possessibni, come piu stiLbili e
piu ferme ricchezze, si volse. E Del Pratese, Del Pisa
DO, e in Val di Pesa fece pessessibDi, e per utile e per
qualita d' edifIcj e di magnificlmza DOD da privato cit
tadino, rna regie. Vblsesi dopa questo a far piu bella
e maggiore la sua citta; e percio essendo in quella molti
spazj seDza abitazibni, in essi Duove strade da empiersi
di Duovi edifIcj ordino, on~eche quella citta ne divenne
piu bella e maggiore. E perche Del suo stato piu
quieta e sicura vivesse, e potesse i suoi nemici discosto
da se combattere 0 sostenere, verso Bologna, in mezzo
delle Alpi, il castello di Fiorenzubla affortifico. Verso
Siena, dette principio ad instaurare il Poggio Imperi8.le,
e farJo fortissimo. Verso Genova, coIl' acquisto di Pie
trasanta e di Serezana, quella via al nemico chiuse.
Dipoi con stiplmdj e provvisibni manteneva suoi amici
i Baglioni in Perugia, i Vitelli in citta di Castello, e di
Faenza il governo particolare aveva; Ie quali tuUe cose
erano come fermi propugna.coli alIa sua citta.. TeDne
ancora in questi tempi pacifici sempre la sua patria in
festa,dove spesso giostre, e rappresentazibDi di fatti, e
trionfi antichi si vedevano; ed il fine suo era tener la
ciua sua abboDdante, unito il pbpol0, e la nobilta
ODorata.

Amava meravigliosamente qualunque era in un' arte
eccellente, favoriva i letterati; di che messer A'gnolo
da MODtepulciaoo, messer CristOforo Landini, e messer
Demetrio Greco ne pbssono rendera' ferma testimonilm
za. Ondeche il conte Giovanni della Mirandola, uomo
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quasi che divino, lasciate tutte Ie °altre parti d' Europa
ch' egli avea peragrate, mosso dalla munific{mza di L0
renzo, pose la sua abitazione in Firenze. Dell' Archi
tettura, della Mu.sica, e della Poesia maravigliosamente
si dilettava. E molte composizioni poetiche non solo
composte, ma commentate ancora da lui, appariscono.
E percbe la gioventli. Fiorentina potesse negli studj delle
lettere esercitarsi, aperse nella citta di Pisa uno Studio,
dove i piu eccellenti uomini, che allora in ItaJia fossero,
condusse. A Frate Mariano da Chinazano dell' ordine di
Sant' Agostino (percbe era predicatore eccellentissimo)
un manasterio propinquo a Fireonze edifico.

Fu dalla fortuna e da Dio sommamente amato; per
ilcbe tutte Ie sue imprese ebbero felice fine, e tutti i
suoi nemici infelice ; perche oltre a' Pazzi fu ancora vo
1uto nel Carmine da Battisea Freseobaldi, e nella sua
villa da Baldinotto da Pistoia ammazzare,' e ciaseuno
d' essi insieme con i eonsci dei loro seereti, dei malvagi
pensieri loro, panrono giustissime pene.

Questo modo di vivere,. questa sua prudenza e
fortuna fu dai prineipi non solo d' ItaJia, rna longinqui
da quella con ammirazione conoseiuta e stimata. Feee
Mattia re d' Ungheria molti segni dell' amore ehe gli
portava. II Soldano con suoi oratori esuoi doni 10 vi
sito e presento. II Gran Turco gli mise nelle mani
Bernardo Bandini, del suo fratello ueeiditore. Le quali
cose 10 facevano tenere in Italia mirabile. La quale
riputazione ciasc1m giorno per la prudenza sua creseeva,
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perehe era nel disc6rrere Ie eose eloquente ed arguto,
nel risOlverle savio, nell' eseguirle presto ed animoso.
Ne di quello si pOssono addurre vizj che maculassero
tante sue virtU, ancora eOO • • • • • si dilettasse
d' ubmini faeeti e mordaci, e di giu6chi puerili piu ehe
a tant' uomo non pareva si convenisse; in modo ehe
molte volte fu visto intra i suoi figliuoli e figliuole tra i l~
ro trastulli mescolarsi. Tanto ehe a eonsiderare in
quello e la vita leggiera e la grave, si vedeva in lui
essere due persone diverse, quasi eon impossibile eon
giunzione eongiunte.

Visse negli Ultimi tempi pieno d' affanni eausati da ma
lattia, ehe 10 teneva maravigliosam€mte afllitto: perche
era da intollerabili doglie di stomaco oppresso, Ie quali
tlllrto 10 strinsero, ehe di Aprile nel mille quattrocento no
vantadiIe marl, I' anna quarantaquattro della sua eta.
Ne morl mai aleuno non solamente in Firenze, rna in
It8lia eOB tanta fama di prudenza, ne che tanto alla sua
patria dolesse. E come daUa sua morte ne dovesse
nascere granmssime rovine, ne mostro il cielo molti evi
dennssimi esempj; intra rquali l' altissima sommita del
tempio di Santa Reparata fu da un Culmine eon tanta
Curia percossa, ehe gran parte di quel pinnacolo rovino
con stupore e meraviglia di eiascuno.

Dolsersi adunque della sua morte tutti i suoi cittadi
ni, e tutti i pnncipi d' ItaIia, di che ne fecero manifesti
segni, perche nonne rimase aleuno, che a Firenze per
suoi oratori il dolore preso di tanto caso non significasse.
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Fu Michel-A'goolo molto inclinato &De fatiche
dell' ane, veduto ehe gli riuseiva ogoi C088 quantunque
diflicile, avendo avuto daDa natura l' in~egno moho atto
~ applicalQ a quest~ virtu eccellentissime del disegno,
Ja dQye, per Uiel' interam.eote perfetto, infinite volta
fece anat;omia, scorticando uomiui per yedere ilprincipio
e Ie leguibni dell' ossature, mUscoli, nerbi, Y8De, e moti
diversi, e tutte Ie positure del eorpo umano; e non solo
degli ubmini, rna degli animali aneora, e particol~ent8
de' cavalli, de' quali si dilettO aasai di tename,; e di tutti
volle vedere illor principio e ordine in quu10 all' ute,
e 10 mostro taImente nelle cose che gli acc1Lddero trat
tare, ebe DOn ne fa piu chi non auende a altra cosa che
queUa. Perloehe ha condouo Ie cose sue cosi col pen.
nello, come con 10 scarpello, cbe son quasi inimit8.bili, e
ha dato taota arte, gril.zia, e una certa vivacitiL aUe COIle

.sue, e cio sia detto con pace di tutti, cbe ha passato e
vinto gli antichi, avendo saputo cavare dalla difficoIta
tanto facilmente Ie cose, che non piUon fatta con fatica,
quantuoque da chi disegna poi Ie case sue, ella vi si
trovi per imitarle.

E\ stata canosciuta la virtu di Micbel-A'gnol0 in vita,
e DOD, come avviene a molti, dopo la morte; essendOli
visto ehe GiWio n., Leon X., Clemente VII., P8.olo III.,
e GiWio UI., e Paolo IV., e Pio IV., sommi Pontefici,
l' bapoo sempre voluto appresso: e, come si sa, Solima-
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no imperator de'Turcbi, Francesco VaJesio re di Fran
cia, Carlo V. imperatore, e la Signoria di Venezia, e
finalmente il duea Cosima de' Medici, e tutti con ODO

rate' provvisioDi, non per altro cbe per valersi della sua
gran virtu; cbe cio non aeeade se non a uomini di gran
valore, come era egli, avendo eonosciuto e veduto cbe
queste arti tutte tre erano talmente perfette in lui, ebe
non si trova ne in persone anticbe ne mademe, in taoti e
tanti anni ehe abbia giralo il sole, ebe Dio l' abbia cOo
cesso a altri ebe a lui. Ha avolo I' immaginativa tale e si
perfetta, cbe Ie cose propostesi nella idea sono state tali,
cbe con Ie mani, per non potere esprimere si grandi e
terribili concetti, ha spesso abbandonalo l' opere suetanzi
ne ba guasto molte, come io so; cbe innanzi ebe morisse
di poco, abbrucio gran numero di disegni, schizzi, e car
toni fatti di man sua, accioccbe Dessuno vedesse Ie fatiche
durate da lui, e i modi di tentare l' ingegno suo per DOD

apparire se non perfetto; e io ne bo aleuni di sua mana,
trovati in Firenze, messi nel nostro libro de' dise,gni,
dove, ancoraebe si vegga la grandezza di quello ingegno,
si conosce cbe, quando e' voleva eavar Minerva della
testa di Giove, ci bisognava il martello di Vulcano; Un
pelO egli usO Ie sue figure farle dinove e di dieei e di
dodici teste, non cercando altro cbe col metterle tutte
insieme, ci fosse una certa eoncordanza di grazia nel
tutto, ebe non 10 fa il naturale; dicendo "ebe bisognava
aYere Ie seste negli ocehi e non in mana, percbe Ie ma
ni operano e l' ocehio giudica:" ebe tale modo teone
ancora nell' arebitettura. Ne paia nuovo a nessuno ebe
Miehel-A/gnolo. si dilettasse della solitildine, come quegli
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ehe era innamorato dell' arte sua, ehe vuol I' uomo per
. se solo e cogitativo; e perche e necess8.rio che chi

vuole attendere agli studj di quelIa, fug/Sa Ie compagnie;
avvegnache chi attende aIle considerazioni dell' arte,
non e mai solo, ne senza pensieri; e coloro, che glielo
attribuivano a fantasticheria e stranezza, hanno il torto ;
perche chi vuole operarbene bisogDa allontanarsi da
tutte Ie cure e fastidj, percM la virtu vuol pensamento,
solitildine, e comodita, e non errare con la mente.

AmO gli arte6,ci suoi, e pratieo con essi come con Ja.
copo Sansovino, il Rosso, il Puntormo, Daniello da
Volterra, e Giorgio Vasari Aretino, al quale uso infinite
amorevoIezze, e fu eagione che 'egli attendesse alIa ar
cllltettilra con intenzione di servirsene un .giorno; e con
feriva seeo volentieri, e diseorreva delle eose dell' arte ;
e questi, ehe GICOnO ehe non voleva insegnare, hanno iI
torto, percM l' uS<> sempre a' suoi farnigliari ad a chi
domandava consiglio; e perche mi sono trovato a molti
presente, per modestia 10 taccio, non 'volendo scoprire i
difetti d' altri. ' Si puo ben far giudizio di .questo; ehe
con coloro ehe stettero con seco in easa, ebbe mala ,for
&una, perehe percosse in soggetti poco atti a irnitarlo ;
perche Piero Urbano Pistolese suo creato era persona
d' ingegno, rna non volle roai affaticilrsi. Antonio Mini
avrebbe voluto, rna non ebbe il cervello atto; e quando
Ia cera e dura, non s' imprime bene. Ascanio della
Ripa Transone durava gran fatiche; ma rnai non se ne
vide il frutto ne in opere ne in disegni, e peslo pa
recchi anDi intorno a UDa tavola, di ehe Miehel-A'gnolo
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~ aveva dato un cartone; e nel tine se n' eito in fUIDo
quella bUODa aspettaziOne ehe si credeva di lui J che mi
ricordo che a Michel-A'gnolo gli venin compassiOne !Ii
dello steoto su: che l' aiutava di sua mano; ma gioYb
poco. E 5' egli avease avuto un soggetto, che me 10 disse
parecchie volte, avrebbe spesso e si vecchio ratto noto-
mia, ed avrebbe scrittovi sopra per giovamento de' suoi
artefici, ebe fu ingaonato da parecchi; ma si diffidllva
per DOD potere esprimere eon gli scritti quel ch' egli
avrebbe voluto, per non essere egli esercitato nel dire,
iluantunque egli in prosa nelle Iettere sue abbia eon poche
parole spiegato belle il suo concetto, essendosi egli molto
dilettato deBe lezioni de' poeti vo)gari, e particolarmente
di Dante, che molto 10 ammirava ed imitava ne' eoncetti e
nelle invenzi6ni ; cosi '1 Petrarca, diJett8.ndosi di rar ma
drigali e IklnetU molto gravi, sopra i quali s'efatto comenD.

Arna grandemente Ie bellez£e umane per Ie. ifnit;a..
zl60e dell' arte, per ~r seerre il bello dal bello, eM
senza questa imitaziooe non si puo far eosa perfetta ; rna.
Don in pensieri lascivi e disonesti: e I' ha mostro nel
modo del viver suo, che estato parcbissimo, essendosi
eontentato, quando era giovane, per istare intento alIa
voro, d' un poco di pane e di vino, avendolo usato,
.sendo vecchio, fino che faceva il Giudlzio di cappella,
col ristorarsi la sera, quando aveva finito Iii giomata, pur
parehissimamente; che, sebbene era ricco, viveva da
pOvero, ne arnico nessuno mai mangio seco, 0 di rado;
De voleva presenti di nessuno, perche gli pareva, eome
uno gli donan qual cosa, d' essera sempre obbligato a
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colui: Ia qual sobrieta 10 faceva essere vigilantissimo, e
eli pochissimo sonno ; e bene spesSo Ia notte si levava, non
potendo dormire, a lavorare con 10 scarpello, avendo fat
ta una celata di cartone, e sopra iI mezzo del capo teneva
accesa Ia candela, la qua!e con questo modo rendeva
lume, dove. egli Iavorava, senza impedimento delle mani.
Dissemi che molte volte nella sua. gioventu dormiva
vestito, come quelIi che stracco dallavoro non curava

. di spogliarsi per aver poi a rivestirsi.

Sono alcuni che I' hanno tassato d' essere avaro.
Questi s' ingannano, perche si delle cose dell' arte, come
delle facoM, ha mostro il contr8.rio. Delle cose dell' arte
si vede aver donato a messer Tommaso de' Ca~alieri, a
Messer Bindo, ed a Fra Bastiano disegni che valevano
assai: rna a Antonio Mini suo creato tutti i disegni, tutti i
cartoni, il quadro della Leda, tutti i suoi modeIli e di cera
e di tetta, che fece mai, che rimasero tutti in Francia. A
Gherardo Perini gentiluomo Fiorentino suo amicissimo,
in tre carte, alcune teste di matita nera divine, Ie quali
sono dopo Ia morteui lui venute in mano dello ilIustrlssi
mo Don Francesco Prindpe di Firenze, che Ie tiene per
gioie, come elle sono.

Ne sO in quel che si possa tassar d' avarizia questa
uomo, avendo donato tante case, che sene sarebbe ca
vato migliaia di scudi. Che si pUD egli dire? se non
che io so, che mi ci son trovato, che ha fatto piu
disegni, e ito a vedere piu pitture c piu muraglie,
nil mai ha voluto niente. Ma veniamo ai danari gua-
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dagnati eol SUQ eudore, non con eQtrate, non.con eamhi,
ma con 10 stUdio e fatica sua; se si pub ehiamare avaro
cbi sovveniva molti poveri, come faceva egJi, e maritaYa
segretam(mte buon Dumero eli fanciulle; ed arricchiva
cbi 10 aiutava neU~ opere, e chi 10 servi, eOllle Urbino
llUO servidore, ehe 10 fece riechissimo, ed era suo creata,
t,:be l' aveva serv~ta molta tempo; e gli disse: " Se io mi
Dluoia, cbe farai tu ?" rispose : "ServirO un altro." "Oh
pOvero ate," gli disse MieheI-A'gnol~ "io vo' riparare
aUa tua.miseria ; " e gli dono seudi duemila in una volta,
oosa ehe e solita da farsi per i Cesari e Pootefici
gnmdi: sanza ehe al Dipote ha data per volta tre e
quattro mila scudi, e nel fiDe gli ha laseiato scudi dieci
mila senza Ie case di Rama.

E' stato MicheI-A'gnolo di una tenace e profouda
memOria, ehe nel vedere Ie cose altrui una sol volta
l' ha ritenute si fattamente, e servitosene in una maniera,
cbe nessuno se 0' e ma.i quasi aecorto, ne ha mai fatto
cosa nessuna tlellesue, cbe riscontri l' una coo l' altra,
percoo si ricordava eli tutto quello che aveva faltO.
Nella sua gioventu, sendo con gli amici Slioi pittori,
giuoc3rono una cena, a cbi Mceva una figura, che DOD

avesse niente di disegno, cbe fosse goffa simile a que' fan
tocci, coo fanno colora che non sanno ed imbrattlUlO Ie
mura. Qui si valse della memOria; percbe ricordiUosi
aver vista in un moro una di quest6 go1ferie, la ieee,
come sa l' avesse avuta dinanzi di tutto punta, e super6
tutti que' pittori: cosa difficile in un' uoma tanto pieeo
eli disegno, avezzo a oose scelte, ebe De pottllllle. useir
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netto. E' stato sdegooeo, e ~ustamente, Yeno di chi
gli ha fatto ingiuria ; non perc> 8' e vista mai e.er cono
aDa vendetta ; ma sibbeDe piuttosto pazientissimo, ed in
tutti i costumi modesto, e Del parlare molto prudente a
ait.vio, COD risposte pieoe di graYitil, ed alle volta COIl

motti ingegnosi, piacevoli, ad acuti..

Domandato da uno arnico suo, quel £he gJi pareIE
d' uno, che aven eootrafIiltto di manna figure antiche
deBe piu celebrate, vantimdosi 10 imitatbre che di~
lunga aven superato gli antichi, rispose: "Chi va~
a altri, mai non gli passa innanzi, e chi non sa far bene
da sEl, DOD PUQ servirsi bene delle cose d' altri." Aveva
non so cbe pittore falto un' opera, dove era un bue, che
stan meg1io dell' altre cose. Fu dimandato, perebe il
pittore av:eva fatto piu yivo quello che l' altre oose, disse:
" Ogni pittore ritrae s6 medesimo bene." . Passando cia
San Giovanni di FioreDZa, gli Cu dimandato il suo parere
di quelJe porte, egli rispose : " Elle SQDO taDto beJle, clle
e1le stalebber bene. aHe porte del ParadiJo."

Fu assunto al governo della fabbrica di San Piero un
.or £he Caceva professi6ne d' intendere VitrUrio, e
d' essere eeosore delle case fatte. Fu detto. a Michel
A!gooIo: "Voi aveta avuto uno aDa fabb.rica, ebe ha un
grandeinge~" Rispose Michel-A'gnalo: U Egli evero,
IDa egli ha eauivo giudizio." Aven. un piuore fauo ..
IINia, e avava. caYato di diYeDi hwshi di carte e di~
tufa molt.e cose, nil era in su quella Opera weote oils DOD •

bIe cuatD: e it IDOSlm a Michel-A'poIo; 000 V60
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duta, gli fu elimandato da un suo amicissimo quel coo
gli pareva, rispose: "Ben ha fatto: rna io non so al di
del giudizio, cbe tutti i corpi piglieranno Ie lor membra,
come sara quella stbria, che non ci rimarra Diente;"
avvertimento a coloro che fanno l' arte, che s' avvezzino
a fare da BEl. Passando da Madana vide eli 'mano eli
maestro Antbnio Bigarino Modanese scuItore, che aveva
Catto molte figure belle di terra cotta, e colorite eli c0

lore di marmo, Ie quali gli piLrvero una eccellente cosa ;
e perche queUo scultore non sapeva lavorare il marmo,
disse: "Se questa terra diventasse.marmo, guai alIe sta
tue anticbe."

nVasari, mandato da Giulio ill. a un' ora di notte
per un disegno a casa MicheI-A'gnolo, trovo che lavo
rava sopra Ia Pietil. eli marmo, che e' ruppe. Conosciu
to1o Michel-A'gno1o al picchiare della porta, si levo dal
lavoro, e prese in mano UDa lucema dal miwico, dove
esposto il Vasari quel che voleva, mando per il disegno
Urbino dillOpra; e entrati in altro ragiooamento, voltO
intanto gli occhi il Vasari a guardare una gamba del
Cristo, sopra la quale lavorava e cercava di mutarla; e
per ovviara coo '1 Vasari non IS. vedesse, si lascio ca
seare la lucema di mano; e rimasti al buio, chiamo
Urbino, che recuse un lume, e intanto uscitofuori del
tavolato dove ell' era, disse: "10 sonG tanto vecchio, che
spesso Ia morte mi lira per la cappa, perche io vada
1eCO, e questa mia persona cuchera un di come questa
lucema, e sara spento illume della vita." Con lotto cia
aveva piacere di certe sorte d' ubmiDi a suo gusto, come



it Menighella, pittore dozzinale e goftO di Valdarno, che
era persona piacevorlSSima, il ql1ale veniva tolvolta a M"
chel-A'gnolo, ehe gli facesse un disegno di San Rocco 0

'di Santo Antonio per dipignere ai contaditli. MicheJ..
A'gnolo,che era difficile a lavorare per i re,si metteva gin
lassando stare ogni lavoro, e gli faceva disegni semplici
accomodBti alla maniera e \'01ootA, come diceva Meuio
ghena.

AmO parirnente Topolino scarpeDino, il quale Bveft
fantasia d' essere valente scultore, rna era debolissimo.
Costui stette nelle montagne di Carrara molti anni a
mand8.r marmi a Michel-A'gnolo ; ne avrebbe mai man
data una scala carica, cbe non avelSSe mandato sopra
tre 0 quattro figurine bozzate di sua mano, ebe Michel
A'gnolo moriva dalle risa. Finalmente ritomato, ed
av~do boz~to un: Mercurio in marmo. si fftesse
Topolino Il 6nirlo; ed un dl che cl manea'tll poel),

~e ehe Michef..A'gnolo 10 ~, e strettatnerJIIe
opera cbe gli diceslle I' opinion BUtl: U"TtI!lei un paRO,

Topolino," gli disse Miehel-A.'gnolo, "a volere far figure.
Non vedi ahe a questo MeteUrio dalle ginoochia alii
piedi ci manea pin di un terzo di braceio, che egIi h DIDO,

e ehe tu l' hai storpiato r" "Oh questo non e nient.e:
s' eDa non ha altro, io ci rimerlietO; laSBate fare a me."
Rise di nuovo della S$mplicitb. sua Michel-A'gnolo; f:l

partito, prese un poco di manna Topolino, e tllgliato il
Mercurio sotto Ie ginocchia un quarto, 10 inoassO nel
menno e 10 commesse gentilmente, facendo un paio di
stivaletti a MercUrio, ahe il fine passava la eommeuitiuw,
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e lo allungo al bisogno. Che fatto venire"poi Michel
A'gnolo, e mostratogli I' opera sua, di nuovo rise, e si
maraviglio che tali goffi, stretti dalla necessitA, piglian di
queUe risol~ioni che non fanno i valenti uomini. .Men
tre ehe.egli faceva finire Ia sepoltura di Giulio II., fece a
uno .squadratore di marmi condurre un Termine per
porlo nella sepoltura di San Piero in Vmcola, con dire:
" Leva oggi questo, e spiana qui, pulisci qua.; " di maniera
che senza che colui sen' avvedesse, gli fe' fare una figu
ra. Perche finita, calui maravigliosamente Ia guardava.
Disse Michel-A'gnolo: "Che te ne pare? " "Parmi
bene," rispose colui, "che v' ho grande obbligo."
"Perche," soggiunse Michel-A'gnolo? "Perche io ho
ritrovato per mezzo vostro una virtu, che io non sapeva
d' averla."

La complessibne di Michel-A'gnolo fu molto SaDa,
perche era asciutta, e bene anoodata di nerbi : e sebbene
fu da fanciullo cagionevole, e da uomo ebbe dire ma
latt1e d' importanza, sopportO sempre ogni farica.

Fu di statura mediocre, nelle spaDe largo, ma ben
proporzion8.to can tutto il resto del corpo. Alle gambe
portO invecchiando di continuo stivali di pelle di cane
sopra 10 ignudo i mesi interi, che quando Ii voleva ca
vare, poi Del tirarli ne veniva spesso la pelle. Usava
sapra Ie calze stivali di cordovano affibbiilti di denuo
per ~ore degli umori. La faccia era ritonda, la fronte
quadrata e spaziosa con sette linee diritte, e Ie tempie
aportilvano in fuori piu delle orecchie assai; Ie quali
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Mecchie erano piu presto alquanto grandi e fuor dene
guance. n corpo era a proporzione della faccia, e
piuttosto grande: il naso alquanto stiacciato, come e detto
nella Vita del Torrigiano, che gliene ruppe 'Con un pu
goo: gli occhi piuttosto piccoli cbe no, eli color romeo,
macchiati eli scintille giallette, azzurricine: Ie ciglia con
pochi peli: Ie labbra sottili, e quel disotto piu grossetto
e a1quanto in fuori: il mento ben composto alIa propor
zione del resto: la barba e i capelli neri, sparsa COD

molti peli canuti, lunga DOn molto e biforcata e non
molto folta. Certamente fu al mondo la sua venum
uno esempio mandato da Dio agli ubmini dell' arte
nostra, perche egl' impar8ssero da lui nella vita sua i
costumi, e nelle opere come avevano a essere i veri e
Ottimi artefici; ed io, che ho da lodare Dio d' iufinita
felicita, che raro suole aceadere negli uomini della pro
fessione nostra, annovero fra Ie maggiori una, esser nato
in tempo che Michel-A'gnolo sia stato vivo, e sia stato
degno che io I' wbia avuto per padPone, e che egli mi sia
stato tanto famigliare e amico, quanto sa ognuno" e Ie
lettere sue scrittemi ne fanno testimonio appresso di
me; e per la verita e per I' bbbligo che io ho alta sua
amorevoIezza, ho potuto scriver di lui molte case, e
tutte vera, che molti altri non hanno potuto fare.

Galileo Gatilei.

NELL' anno mille cinquecent6 ottantatre, ritrovandosi
i1 Galileo nel duomo eli Pisa, s' accorse che una liunpana
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QQIS& pW 0 meoo, CQlDJJDqUe desc:.riveese <legli archi,
o m,ggiori Q xninori, fil~ndo tutti non moho gfaadi, 1l
dilOriveva in esu'l tempo, e denwoli~ WllPQ
asaegnato &aiva i8IDpl'8 un' egual nUm.el'O di ~z.iOlU.
Questa e it pri~o trattQ di gimio abe i~ui pella
$UlI. vita, e questa eI' epoea da cui ~ve incominciani
un' ~io. 1 Q~g1i poco imere~ dldla SUl\~

gioV8v.tU. anJi eli. Mta la sua. vita priv~ i piccoli aned..
dQti deUe sue plUlSiQni clolJle$tiqbe, tutti i It\ogbi troppo
CQlJluni. ch' entrllDQ ~zialm'Qte ~ sWria d.
~ volga.ri, devono dimenticW$i iJ) quegli uOI:Wni.
grlWldi e subfuni. che intt4qciano (lO' loro s~dj 1a stbna
dello IIplrito \IlIl.IUlG. Cio ehe WIponl1 Qdi ijllpele j,g

q,uali 'lata iLbbia.no essi trovate e lll$Ciate Ie cogniaiOni
degli alVi \lWniw, pet quali strade siallQ arrivll,U ad am..
.p1iarle, ed a ql,lw altri llCcr~UneQti a.bbi~ poi daw
~fI.

Me prime oSS€lWRZibni delle lil.mplln8 del duomo
fece allofa Sijccedere Ie pUbbliehe speri~ dellacl1-'
duta dei oorpi g~avi dalla cima del c-.m~il~ ;E 1ar
aciando eadere nello stes~ illtante dei corpi eli diffe
rente denai~ peso, e &gura, ritrQvQ Ilempre oM wui
arrivlivallQ a terra con poc~a pifferenJll. di tefP!lO,
e che tutti pero cadevano con eguale velocitB.. n pre
gio di quelle sperienze non deve gia valutarsi 0 dalle
conseguenze pili generali, 0 dalla dimostrazione partico
lare delle falsita dei principj di Aristbtele, che nella
ve10cita dei corpi cadent! SUppoueVll la prop,Qrt;iQQe. me
d4.una de' peIli. Bisogna in e~e vall,ltare principal-
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mente la novitil. del metodo di studiare Ia natura in se
medesima, e di seguitarla negl' intimi suoi segreti, senza
errare Dei labirinti delle speculaziOOi scolilstiche, e nello
stUdio delle cause finali ehe il Cartesio ha poi tentato
d' iotrodurre, e di associare alla flSiea.

Dopa di allora incomincio il Galileo ad attaccare per
ogni parte la flSiea Peripatetica : e questa, che fu il prin
cipio della generale rifonna dei nostri studj, fu aneara
queJlo delle vicende pill disgustose del grande rifonna
tOre. In tutto quest' ammasso d' idee e di pregiudizj,
di ragionamenti e di passioni, di virtU e di vizj, che
uvblgono i1 genere umano, i genj rari e sublimi, non
avendo mai it disprezzo, hanoo sempre l' emulazibne e
qualehe volta anche illivore degli uomini voJgari. La
noove scoperte non servono d' ordinario che ad itritarli
maggiormente: come arrivando la nuova loce a ferir Ie
pupille, Ie irrita ancora e Ie restringe. Dai tempi di
Sbcrate sino a quelli del Galileo la storia Ietteraria ha
dato non pochi esempj di una tanto spiacevole veriti.
L' Inghilterra vi ha dato una felice eccezione con ono
rare tranquiJlamente e continuatamente tutta Ia vita
d' un' oomo, che analizzando la luce e sottomettendo
al ealcolo la terra e it cielo, s' era innalzato sopra Ia
condizibne ordinaria degli altri uomini. In ItaJia estata
sempre piU rara Ia eombinazione della fortuna e del
tnerito Ietterano: e nei tempi del Galileo concorsero
ancora malte altre circostanze particolari a spargere di
amarezze i suoi studj.

19



Ci .voleva UDCeIpo lU'dito perdi' ei €hcifrasse Ie btggi
deUa oll'ura in tlIUa la lore generalita. A1lB IIperiebse
ad aDe ossenuiODi ahbiBogoava ch' egli aggtugne.u 1a.
~, inl:llQoodedoia lIeUa fJSiea. " La filosofia:,"
diceva egli nel Saggia40r~ " e- s6riMa iD qUBlltO~.

simo libro, che continuamente ci sta aperto innanzi agli
OJIJ'lbi (cioe I' QWv8l$O),. ~a. RE$ si- plIO intli~e~ se
prima DQD s" imp&ra a' iQt4RdeJ la liuglHl, e eooOseel' i
Qal'atteri oe' quali eseritto', Egli ~ scriMo in liup
matem&tica, e i caratte.ri SOD tliangoli, Qerehi, cd akrftl
.e geometriche: senza qu~sto eua' apllil'.i VaPA~
weate per un' <>scuta labirinl()."

OSSerVQlODll, sperien~ e geODletria erano.le ripnne
e' un genio v.eramente superioO«e e primVio, Ie piu fOftUl"

.-te combinaziOni che ilJustre:ooo. il 6n~ del secolo S8*

di~sim(), i principj della. ri¥Olu.iooe delhl· !lIe~ ebe
resto poi decisa generalmlmte wll~ iB.veQfJiime- dsil: teJer.
-oopio e del micros¢bpio DJI: mille soiOOBto< 1l(WQ.

Quest' era r. atte di rinfor~are e di· ag~aare la nostra
vista, di avviciniW'ci a tutti gli'oggetti, dii titlchiarU6,e
iograndire i piu lontani, e farci come plmetrue nell' m..
tima tessitura de' corpi a noi piu viciei. n Galibto ill
quest' occasiOne, quantunque prevenUlt) casualnaeme ia
Oland'a, arrivo al colmo dtllla gloria letteritria. La sue
prime ricerche sopra. Ie leggi della oaduta e· del pttD
de' carpi gravi, 10 aveano gia dicbiarato. tI1l geaiD.dal
prim' OrdiDe, nell' opinione di que' pochi che ne~
no aUora esser giudici. . L' invenzibDe del eanDocchiale

10 fece comparir tale agli occhi di tutti, 10 sollevo alta-



meDte soprll il mDo de' sooi coetaoei, ~ lKJIRminilfri
i ~ezzi per la rivoIu1:iboe di tutta Ia filoso(la. lA.-sua
piu1a senti alIora il torto di averlo lasciato altl'Ove, e it
~ran dUCll COsima U. 061 mille Je~ diem 10
ricbiaJO ill Toscana.

I microscopj ad una lente sola erano giil. ccnosclUti
sillO dlli tempi pm BOnohi. I semplici occhtali per rin
~e la vista turono ideati in Firenze, e lavorati in
PiBo. 'Verso i1 mille e treeento. Giambattista Porta &Yell

.. pio inVeritate lID' ocehiaJe a due lenti, I' olla 'COotessIL
e l' aItra 'concava, per aiutate Ja visIa eli lloolli ~he veo
_1110 oonfusamente. QUe!l' era come l' alfabeto·
de' 'cmaoccbiaii.. Ma~ dopa .ch' ~rasi raUa .868ai
biJi&n, l' incisilJne deHe parde a ~ri unitt, vi
wife tatlto tempo per comeinate la separuibn de' a"
ntterl ·811 inVelDre • l108trI. stampa; cof., dop«» CODa

8ricAi i faIbmeoi delle Jenti, vi ·vbJlero aneora tf'e aeooli
-per arrmre a combmarie ill.e....marieta da fOnnare
tiD ·retescbpio. Fu per polO talO itt Olinda che un
tl6mplice 8!ftice colloco duv leDb in maolm. -da.~
gti ~ingnmdid:e ee De Bplil1le VOCe in Ve~
llel mille seicento nove. II Galileo s' ilDMlgino sUbite
ttl combiftatibne 'opporamll deDe leoti, e in poehi giomi
..rOO un eannoechialG, cheiograndivl tre volle il diame-
U'O, e nove la ggperfkie e 1. granciezso.tlp~ degl
aggetti. Poi De fabbrico Ull aItro, in cui reniva a in
grandirsi it catRpo pm di -sefislt'ltavoIte: e finaImelIUl
ne presentO uno alIa repubblioa, -che portaVa I'in~
menlO sino a un migliaio di votta., e che gil meritO Dbll
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p(1bblica rieotnpensa, il raddoppiamento dello stipendio.
Gli artefici di tutta I' Europa impararono da lui il meto
do di Iavorarli, mentre nell' Olanda quest' arte, ancora
molti anni dopo, rimase nell' infanzia del primo caso, e
IOlamente a' tempi dell' Ugenio incomincio ad emulare
e sorpassare ancora Ie glOrie degli altri paesi. '

La principal glOria del GaliJeo non fu il ritrovare,
perfezion8.re, e ridurre a metodo Ia fabbrica de' can
noccbiali. Fu l' uso e l' applicazibne che seppe fame.
II cannocchiale in Olanda, insino a' tempi dell' Ugenio,
restO come Ia calamita aDa China, 0 come il prisma in

. Europa innanzi al Newton, un' oggetto di sterile curio
sita. Tra Ie mani del Galileo portO in poco tempo Ia
cognizione di tutt' i corpi celesti, 10 scoprimento d' altri
non ancor visti, il fine de' sogni.astronbmici d' Aristote1e
e di Tolomeo1 il trionfo del sistema Copemieano, una
nuova fisica celeste, e una ooova maniera di filosofare.
Ritrovato il cannoccbiale Del mille seiceoto DOve, co
mincio egli ad osservare Ie macchie della Luna, Ie steDe
nubilose, e la via lattea: il giomo 7 Genoaio dell' anno
susseguente, scopri ed osservo per tre meli consecu6ri i
satelliti di Giove: e in seguito vide Del Sole il fenomeno
delle macchie, e corono il suo soggiomo in P8.dova col-
]a scoperta de' primi fenbmeni che fecero conbscere
all' Ugeoio r anello di Satumo. Poi nel mese d' Agosto,
esslmdosi restituito in Toscana, rioonobbe meglio Sa
torno, e scopri Ie fasi di Venere e di Marte: ed essen
dosi portato in Roma, nel mille seicento undici determi.
no i tempi periQdici de' sateUiti di .Giove. E come Ie
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tHccme del Sole f80eto dileguar l' opiniooe dt:I'~
mttibilita de' deli, e Ie fasi apparenti conviosero il..
.10 del ravvolgimiato di Venere f3 81 .Mane ibtolno al
Sole, • diedero una fQrma piu certa all' utrOnomia; COIl
; ditIeorao ehe nell' eitate dell' MOO stelBO scrill8e ib
F~nze it Galileo rilcbiaro 8 Illabili I' ~a.
Ne' fasti filosOGd JlOn .' Qun bien.i() piu DUlIDoraDilB.

1.WfX> aJlora CODcor. l\ dare una nuon mnma aDe
~ienKe: Ia graadeDa 8 la aOl'Ua de' feDlimoai; il nu..
IIlert> e la qllQlitil delle persone ohe in ItiUia sa n' OOO~
par.M da Venit. infino a Roma J 1&.rie di iut*t ..
conseguenze cbe successivarnent.. se Ded~

La grandezza mooesim.a di questi .atti'li 6bbHga a
ribsbltletli partimmlmte. La Luna lu il primo teIUN

C!be preBeotoesi al QUlm> GlCChio del Galileo, La Qi lei
I12perflc:ie, che colla uniforme 8ppRtenZ. ana ROO alJet.
ra dato luogo all' ipbtesi de1la perfeta "fet'ici~, iJ18Ol
tuWciO a comparire~ diil"eronteme.ue maechiata e4
ilwninMa, come~ 6ssel"e upa RJperfioie affiluo
mgolare e un 'OOrpos~ solaroente all' ingmsso. E
"e ~hi dalla Luna riguardll88e il terrestre globol »
~ Ie parti l'lbIide illuminate da tutta la luce (:he .n,
"~110, e la lll!pel'flOie de' mari, per la. qUamita
... Inca clae l8sciab paPaleaI didentnJ, gli appm.
rebbero nell' uniformita !oro piuoscW'e J cosl seo,.endb
ilGalD~ nella :L.ltMa illuminatti diveni 1raui d' uaa luee
pi6. ~rtnIe 'e piit~8, 80n dubi10 di criders e"
4pleUi fOssero abrettalKimari. L' mdcipaullm tlella
lllqe e la dimnn dene punte dall' idimo apgbBe di1l

19* .
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diIoo iIluminato gli sugger1 la maniera di misurare I' •
vaziOoe iatera delle montagne sopra il fondo delle valli :
e parendogli ehe la distanza d' akune punte verso il
mezzo del disco lunare arrivasse qualehe volta ad una
dOOima parte del semidiiunetro, De dedusse I' altezza di
circa quaUro miglia ltaliime, come nel Chimboraso e in
altre montagne del Pem. Nella moltiplicita delle sae
ricerche sopra la Luna lascio alpiiI maturo esame
de' posteri due sole eose: Ie apparenze del disco ee
cliaato; e il eurioso feoomeoo deUa titubazione, ossia
librazibne, coo fu beoii il primo a scoprire, ma cbe pero
non conobbe se DOD in parte.

. Dalla Luna, corpo, a 000 piu vicino, VOID sino aue
_Be, e da quegli idtimi contini dell' universo si ripi.egiJ
Iferso il Sole, che De OOcvpa il centro. II numaro delle
stelle fisse crebbe a' 800i ooehi ben dieei volte. Ne
CGDW piiI di quaranta nel solo gruppo delle Pleiadi, e
piU di cinquecento nella COIlellasibne d' Orioo8. La
nubilosa d' Oriane gli appari formata da ventUD8 piocola
liltella, vieinissime tra di loro: e quella del CanCIO
d& circa quaranta. Avendo riconosciuta per •
parte quella striscia di luee bianehiccia e irregole.,
coo cinge tutto il cielo a forma di zona, e che cbiamasi
via lauea, crodette .Ii tennmare Ie lungbe ed inutili
dispute degli antiehi· filbsoti, con dire ehe queUa era una
.emplice cootinuazibne di stelle innumerabili e piero
_me. E scrisse poscia Del Saggiatore: "I.e nubilose,
eel aoco tutta la via lattea in eie10 non son niente, rna
lOBO una pun. a1fezibne dell' occhio nostro: sioobe per
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quem coo fossero eli ritta cosi acuta, coo poteaero
disUnguere queUe mioutissime stelle, Ie nubilose e la via
lauea non sarebber in cielo."

n Sole, fonte purissimo di lace, comparve agli occbi
del Galileo sparso d' OlICure e teoebrose macchie, cbe

variandosi di figura cootinuamlmt.e si riuoivaoo insieme,
o si dividevano, SpariYaDO dopo uo certo tempo, e poi
eraoo succedute da altre, e tuUe iosieme dal lembo
orient&le del Sole app'arivaoo transporlate verso I' 0cci
dentale. La testimooi8.oze de' suoi amici e~
rimei non SODO punto necess8.rie per usicurirg1iene
l' onore della scoperta nel giudizio di tutti gli astrboo
mi posteribri. La macchie della Luna e del Sole, il
maggiOr nlunero delle fisae, i sateUiti di Giove, Ie fui
di Marte e di Veoere dclveano Decessariamente scoprini
da quello, ebe avea ritrovato il modo di render I' occbio
ben mille vohe piu aeutP, e sen' era wbito approit*o
eon una generale riviMa di tutto il cielo. Ma inde
pendentemente ancora daIl' Were stato il primo alia
scalata, come solea dire il Velsero, mostrO in quest' oc
caaioDe il Galileo tuUa la superiorita d' un genio prima
rio SOPl"8 il vo1gQ degli altri osservatOri. 1.0 Sc~_,
elle piu di tu«i glieoe cootese la sooperta, ma che perO
DOO diede principio aIle sue ossecvazibni del Sole, 58

DOll dopo che il Galileo, io Pil.dova, io Firenze, ed in
Roma, avea pubblicate Ie proprie, si fermO sulle semplici
apparenze del moto delle maeobie da levante a pooea&e,
e, aU8CCato COJD' era all' antiche opiniOoi sull' iocorruUi
bilita de' cieli, a'i~o eh' esse fossero altrettanti
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pianeti., \'arialnabte illustl'llti, ~ mOlRli iotorn<l at Sole. 11
G4Ui1eo, libero com' era da' pregiudizj delle JCW)le,
dalla stessa variabililli. delle macchie, dal Ioro a-w..
gliamento, e dal rallentamlmto del moto quando appari
nno vtn'IO ilm.e del sole, seppe nl~Uel'e ch' era
DO materie ivi addutIIlUl daDa VMOleAZ" del <:Uote, e
poi nriam8Dte dlvile ••iolte, a lO~lian-. de' 'fapori
• deU.e DUbi deUtl no.a attnOlMnl. .

Ando IDClOH. pio .mlt~ • vo1ebdo ptoftr. OM Ie
-.cobie 0 «&no nella. lteIlSa IVperf~ d~ Sole, 0 .....

1'iciae, nella aecODda JeUierll al Veisero ei parlO d' un' ..
WeoUl mobo tenue, flUido, e ceden\1e, abe dtWe cibgel'e
il Sole a modo d' bn' aMn atmosfer. E cotntltlque
Ie ~lt:cbie v1si po~ssero elevir qualche~ dal moto

lDQIlltme di NUe MW poIcia cbe it llOle deve rjfOl@erei
iMomo 801 prOprio centro, nel teD'po d.i circa Wi 01.
~ Si ClOOlpiaC'J.ue ben giUlJtaDlenle d' ~Slere staID
,I primo a soopril'e qUestb fenomeno, <:he annUOBifLva"
tficlnaio come il m61.... segreto 1M lio in MtUH.

Non vi fli plrte ael ci~(); in cui IllIora DOl) III ~
.e_aslIe qaalche 00S8. di blXWO e d' intetlJssanw. Ma.
It aldIlgamlmto the il cannoodJiaha fllcell ved~re Del
~ Iii Saturno; ~ ebe 'hriandOlli CMi.lUillmeMs,

qUa10be~ iaseian distinguere aU' ttsltelIJita eMlt

Idue~••, e qualebe t()lta iparetldo ~tuift Ie
olIfPV8"7Jt d' tlIl diseo tutto rotonda, eta un~
..maG aingolate ed (Woo del '00 ~bem. .n·~ollt
IlWlicuW MICOpttta cora utUL sp6M di ttifta tbe •
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monica a1 KepJero, e che poi rassegno spiegata aUe
prime riebieste dell' imperadbre Rodolfo. Un astrOno
rno indefesso e zelante dovea questo tributo al generoso
protettbr di Keplero edi Ticone, e di tutta l' astrono
mia. Ma poi bisognava portare a maggibr perfeziOne
iI C8nnoccbiale per vedere piu chiaramente un fenbme
no cosi curioso, e scoprire i piccoli cinque pianeti, che
a guisa d' altrettante Iune guano intomo a Sotumo: e
ci volevan Ie piu sottili e lunghe combinazibni per ac
cbrgersi, ehe Ie apparenze di quel fenOmeno tutte nasee
vano da un' anello ehe cinge Saturno 081 mezzo, e che,
conservando sempre 10 steSsa inclinazibne colI' brbita da
Satumo deseritta intorno al Sole, si presentava poi SOUQ

aspetti coo differenti alla Terra.

Bastava pero it cannocchiale del Galileo per veder
wbito Ie quattro lune che girano intomo a Giove, a cui
diede esso il nome di stelle 0 di pianeti Medicei, per
laseiare anche in cielo il nome d' una famiglia sovrana,
ehe gli ubmini di lettere e i professori delle belle arti
onoreranno sempre per ogni parte dena terra. E fra
tutte l' attre di lui seoperte parve che questa fosse la
piu favarita: poiehe dopo il primo apparlre di que' pia
Deti, in Padova, in Roma, e in Firenze ne seguitO Ie
tracce per tre anni quasi continui.

Colla prima seoperta de' quattro $atelliti che si mOO
VODO intomo allun' altro pianeta, e che tutti insieme
con esBO si vblgono intorno al Sole, dissipO subito ogni
ombra .d' incongruenza che intorno at Sole possa rivbl~
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gersi colla Terra aoche la LUDll. Laseopertt deBe fui
-Gi Veaere e. di Marte porto sino aBo. dimostraziODe
ua' .Itra parte 100damentale di totto ilsistema CopemP
~che ambidue questi pi_oeti, l' uno supet'iorrtreot~

e I' ahro inferiormimte -ala Tern. si mulmJno intorno al
Sole, e <:he ambidue,come la Terra, '$ODe> dai Soie illu..
minati. Ionanzi a1 caoaoccbiile ClOIIlpUt'lBdo aU' ace"
muclo il disco eli Veuere asni poco -diiftll"ell'OO ..eBe due
'CQDgiuDziOoi col Sole, e neIle ma~ori vieinanlire 'coDa
Tern, e~reDdoil disco di .Marte mJameote tre I)

~U8t1ro vde~ tbeneUe odistaue pili gl'ClOdi,
0011. awebbe potuto il CopMtJico cbiIr&ll*1te pr<J"lIR

c:be ne Marte, mt V.enere non ai muav.DO intonIO ..
Terra. Galileo avendo 'OSlervato che Marte Del dio
scostarsi dalls Terra compariva sensibilmlmte scemo
sU' mente, -e OOtDpariYa (}aara:at8. e sessanta l'Olte mag
~re uti parigea .che neD' apogeo, ci preJlento agli
ocebi1a {aleit8. dell' ipo.esi Tolemilica.

Q.aIe speuaeoro si presantava tmIi' ltd 110~ uomo •
dall' alto ,deBe umllDe 'Cognizioni nel mille seiooato do..
dici cotlsiderava to stato, in ~ui esse ~iaceva'rJo pocli
enni prima? E quale dovea 1D1li essere I' Intima e pura
lIbddisfaziOne di avede sollento tant' alto r Le. oovita
di quelle scoperte, cbe adesllo fOnnano i ntdimenti pill
famigliari della filosofia, 1a proprieta istessa delle ioven
aiOni cbe tn lascia sentir tutto il melito, il naturale pre
sentimento de' lunghi progressi che vi si llvenoo da
fare, lOUD dove&. concbrrere ad llccrescergliene la co~
piacenza. Ma in questo mondo, ehe era i delirj di
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albuoi fil0s0fi Cu rigUardato come i1 ~liore eli bitt' i
moodi possJbili, tUtt' j. piaeen aoobe pill pori, e sino Ia.
stasa glbria letter&ria DOll poe sottrarsi a nrj Oisgustoli
accidenti, ebe amvano f.JUalche volta a Bra Iioo. ht
pUbWica estimaIDbn& e Ia pti¥aia fortuK e traoquilliti.
FortuoatamllBte Ia cmrdizii)lle degll OO.u.D di )t&tere va
sempre phi guadagnando per fiuesta pane in pro~
zKme abe si accrescono i lusll 8 le- eogniziOOi d~Ii aJtft
w.mini. N8l. seeolo del Galileo la leota gradu&boe~

eoo Cui, lJScivaao. gli ubmini dall' ignoraoza, Is: costitu
~ polllieadell' ltw, e moke altre· circostanze pam
eollm si combinaroDo insieme a portBi'e delle COns&

~eDlLe piu serie e pie fooeste.

Nell' apologia. sulle maechie solari Iaseio egli che
traspirasse 1'& sua opioiODe intDmo al mota della Tetra •
all' immobilitB.. del Sole. La pepolare- ignoraaza 8' III
malignita di que! teJDpo faees troYar qualclJe.- nNali60e
tra un fatto puramente astronomico, e Ie venta sovranna"
wriW delle dmne rivelHiooi. Questa basto per IDm>o

ministrare a' suoi nemici il pretesto II! UDa formale per-
secuzione.

.
VenI) il fine del male- seicenao quiadiei ega pre18

apeataneamente la rillOluzione di andarsene aRoma.
Vi eomparve I' UOI'D,O< I'eligiOlIO 6- il filOsot'o. Ega ..
propose allora.due 6ni. II prima era pIlrticolftre. e suo
proprio, di piellllIDeote giustific&rsi da tutte Ie accuse
penonali de' suoi Dell'liei e. in oib riusci facilmente.
L," iDt8~: a cadGre deUa vita, ~ pbbbliebe \eBtioo



PROSE ITALIANE.

rnoni8nze de' suoi amici, la protezione che per un sUd
dito cosi benemerito e celebre avea dichiarato il gran
duca Cbsimo II., gli ottJmnero tutto il favore del
poo.efiee Piwlo V., e gli somministrwno tutti gli
aiuti per atterrare Ie m8ccbine che gli erano state di
rette contro, com' egli aDora scriveva, da tre potentiu&
.. fabbri, Ignoranza, Inmma, ell Empieta. Ma nelle
stesse sue lettere indico chiaramente il GaliJeo, di avere
avoto in vista anche un' altro oggetto piu grande, di
!I08tenere la causa pubblica di tutti quelli, ch' mno
allora intimamente persuasi del moto della Terra: causa,
the parimento era comune a tutti gli uomini di lettere,
e ch' era strettamente legata col decoro e colla gloria
de' gludici; cioe di ottenere una ragionata liberta di
pensare, di disputare, e di scrivere nelle materie pura
mente fiIosOfiche, e non appartenenti alIa religibne. In
ciO scrlsse egli d' essersi priDcipalmente afFaticato in n.o..
ma come cristiano zelante e cattolico: ed altri scnssero
allora di piu che ci avea portato un fervore e una vee
menza soverchia in un paese, dOfJe ilprincipe abborri,,"
gr ingegni e Ie belle lettere.

n libro delle rivoluzibni celesti di Copernico, stampa
to sino daD' anno mille cinquecento quaraotatre per
insinuziooe del cardinale di Schoenberg, e dedicato al
pontefice Paolo III., era stato riguardato sino a quel
tempo come un' opera puramente flSica ed astrOnomica.
I pill celebri astronomi di quel tempo, i1 Retioo, il
Mestlino, il Keplero, e il Galileo aveano aggiunte delle
a1tre prove del moto diurno ed aonuo della Terra. Dopo
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settant' anni i colleghi del Bellarmino, della Scbeinero
e del Clavio incominciarono a far riguardat:e quell' opi
mone come contraria alIa sacra autorita: ed i collegbi
del cardinale Gaetano incominciarono ad inveirvi contro
dal pWpito, prendendone l' occasione daIle parole, Vi";'
Galil<ei, quid statis aspicientes in crelum 'J nGaetano
e il Bellarmino spmsero piit oltre Ie cose. Alcuni teb
logi Os'arono in Roma di definire assurda e filosofica
mente {aIsa quell' opinione: eretica in cio, che riguarda
l' immobilita del Sole: teologicamente pericolosa in cia,
che riguarda il mota diurno ed.annuo della Terra: e il
cardinal Bellarmino il giorno 25 Febbraio del mille
seicento sedici intimo al Galileo di non piu sostenerla,
ne in iscritto, ne in voce.

n gran dUCll 10 tolse allora di mezzo a' suoi nemici
coIl' ordine di tomare in Toscana. Ivi si occupO di
allri oggelti, e immagino una specie di bin6colo da adat
tarsi con una celata aIla testa in maniera tale, che gli
oggetti pid Iontani si potessero in mare, e dall' alto delle
navi seguitare piit facilmente coIl' occhio. 11 buon esito
delle sperienze fatte nell' anna susseguente in Livorno,
I' infervoro ne' suoi studj per ridurre a maggior perfe
zione la nautica, e nel pragetto allora proposto al re di
Spagna per ritrovare Ie longititdini. Ma un accidente
puramente astronomico, l' apparizione cioe delle tre co
mete nel mille seicento diciotto, contribui ad accrescer
gli poco dopo in Roma i nemici. II Galileo aIlora in
disposto, non aveDdo potuto osservarle, vi fece sopra
delle considerazioni generali, e Ie comunico dal leUO

20
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co' suoi amici, e-ancora coIl' arciduca Leopoldo d' A'us
tria, principe culto e magniwimo, che l' onoro d' una vls.i
ta, e che volle da lui la celata, e diversi altri lavori della
sua mano e della sua penna. Tutte Ie riflessioni fnrono
poi raccoIte da Mario Guiducci, e lette all' Accademia
Fiorentina, e contrapposte al discorso pubblicato in
quell' occasione nel Collegio Romano dal Gesuita Grassi.
II Grassi fece uscir fuori un acerba risposta sotto il finto
nome di Lotirio Sarsi, e col titolo di Libra /lstronOmica
eFiloso.fica. II Galileo entro in campo da se medesimo,
e pubblico il Saggiatore, uno de' piu bei pezzi della
Toscana eloquenza. Gli errori rilevati e piu ancora il
ridicolo sparso sull' avversario gli suscito contro tutto un
partito gia irritato, non tanto per Ie aItre dispute prece
denti sulle macchie del Sole e sui monti della Luna,
quanta per il discredito che avea portato generalmente
sulla volgare filosofla di que' tempi. L' intima persua
sione che traspirava pure nel Soggiatore, del moto della
Terra, somministro I' armi per nuocergli maggiormente.

Le dicerie sparse nel pubblico sino dall' anna mille
seicento venti, gli avevano fatto prendere il partito
d' un' uomo, che rispettando, come doveva, l' autorita,
non mancava pero a se medesimo con tralasciar di giu
stificarsi presso i contemporanei, ne volea defraudare i
pOsteri con lasciar perdere quanta avea meditato e ri
trovato intorno al sistema dell' universo. Sulle tracce
di Platone e di Cicerone espose istoricamente in forma
di di8.logo tutto cio che risguardava ques~ grande argo
mento, mettendo cosi il pubblico a portata, e d'informar-
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sene, e di giudicame. Fece anche vedere in quel dia
logo quanto fosse sensibile all' amicizia, introduclmdo a
parlare col Peripatl~tico Simplicio i due piu illustri amici
che in Venezia e in Firenze avea perduto pochi anni
prima, Gian Francesco Sagredo e Filippo Salviati. II
primo equegli che, nel mille seicento dieci, 10 avea dis
Buaso a ripatriare, facendogli considerare che solamente
in Venezia poteva allora godere l' intera liberia e 100

narchia di se medesimo. L' altro agli aviti onori della
famiglia aveva aggiunto anche quello d' accogliere fami
gliarmente it Galileo nella sua villa delle Selve, e d' ac
ci>mpagnarlo nelle piu delicate osservazioni. Dovea
bastare, che mentre si esponea da Salviati tutta la teoria
del mota della Terra, non mancasse Simplicio di rilevare
totte Ie ragioni chi i filbsofi Peripatetici potevano ad
durre in contrario. Cosi la questione restava puramente
accademica, e senza alcun artifIzio degl' interlocutori, il
solo intrmseco mcrito della causa e la forza vittoriosa
.della verita lasciava a Salviati tutta la superiorita. sopra
Simplicio.

Quantunque pero III tutta la serie de' dialoghi il di
scorso di Salviati possa parere qualche volta mancante, e
il piu delle volte vittorioso, quantunque Ie difficolta. di
Sim.plicio siano sempre seiolte in una maniera da non
doversi mai piu ripetere; cia non ostante ne I' uno, ne
I' altro non va mai oltre la semplice esposiziime delle
proprie ragioni.: Sagredo intreccia sempre opportuna
mente la dlsputa senza deciderla: e dappertutto vi si
mantiene la forma indeterminata e accademica del dia-
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logo. Vi fece anche precedere il Galileo una generale
dichiarazione di rispettare Ie antecedenti proihizioni, e
di avere scritto unicamente per far vedere agli Oltra
montani, che quantunque non si sostenesse in Italia i1

_ mota della Terra, vi si era pero studiato e meditato pro-
fondamente tutto cio che potevasi mai produrre per ,Ie
opinioni, 0 di Copernico, 0 di Tolomeo. Anzi quando
si laseio indurre da' suoi amici alIa pllbblieazione de' dia
Ioghi, Ii presento egli medesimo in Roma alIa suprema
autorita, e vi Ievo, aggiunse, corresse quant' ivi eredevasi
necessario per ]e solite faeolta della stampa. Poi es
sendogli convenuto di trasportare Ia stampa in Firenze
nel mille seicento trentadue, ottenne anelle ivi tutte ]e
approvazioni e ]e licenze eeclesiastiche, e dedieo l' ope

ra a1 gran duea Ferdinando II., aecennando vane
ragioni, per cui essa meritava da lui una partieolil.re
protezione. Nieote pote impedire che l' opera non
desse Iuogo alle maggiori stravaganze che Ieggansi nena
storia filosofica e ]etteraria. Se ne conservera sempre
]a memoria nei Iibri, che si sono scritti sinora, e che si
scriveranno in appresso suI mota della Terra. Ma in
un' elogio de] Galileo non si puo a menD di non riferirne
]a serie e gli aneddoti piu principali.

I suoi nemici vociferarono allora per ogni parte,
ch' egli avea sostenuto apertamente l' opinione del moto
diurno ed imnuo della Terra, ed arrivarono sino a far
credere, che nella persona di Simplici~, e in aItre rna
niere avesse egli voluto motteggiare 10 stesso Ponrefice
UrblUlo VllI. Dopa Ia disgrazia del Ciampoli ri..
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mase egii in Roma senza difesa. Vi fu chiamato in
giudizio ~ome reo di avere contravvenuto agli brdini
antecedenti in una materia pericolbsa e gravissima. I
dolori artritici e Ie altre abitu8.li indi~sizibni di un vec
chio settuageniuio non basmrono per eSlmerlo dal partire ~

di piezzo iBverno per Roma. II gran duca Ferdinando
n., allora di ventidue anni, finalmente aeconsenti
che vi andasse : come se, 0 non avesse il modo di casti
gare un colpevole· 00' suoi stati, 0 non fosse un dovere
del principato di proteggervi un' innocente.. II Galileo
ai:'rivoa Roma ai 13 Febbraio del mille seieento trea
tatre. Gli fu dato per due mesi il sequestro nella casa
dell' ambasciadbre di Toscana, senza che potesse rice
vere quasi persona aleuna. Alia meta di Aprile fu ob
bligato di costituirsi·nelle carceri dell' Inquisizibne. Le

. raecomanlhlzibni piil fervide del gran duea e i maneggi
continui dell' ambasciaoore gli ouen~ro Ie agevolezze,
che potl:vansi avera in quel luogo di orrore e di tenebre,
e che riducevansi tinalmente ad avere una persona di
servizio, ed a poter aodar nel corlile. Fu rimandato a
casa il giomo 30 colla permissiboe di uscire qualclte
..olta a prender aria ne' giardini, in carrozza lllezza sel'
cata. Dopa cinquanta altri giomi fll. ehiamato di nuovo
all' Inquisizibne, e senz' alcuna difesa,senza neppure
la formalita. di sentirlo, fu obbligato ad tlbiurare, mak
dire, e ikteltare il moto della Terra, di cui era intima
mente persuaso. Furono proibiti i diilloghi, pena ehe
dovea riuscire piil indifferente alIa superiorita del suo
!pirito: ed e~ fu coodannato indeterminatamente ad
una CBrcere formale, pena che dovea riuscirgli inaspet-

20*



PROSE ITALIANE.

tala e gravissima, quantunque gli fosse subito mutata in
una continuazibne del primo arrestO, e poi in una &em
plice rilegazibne nel palazzo deIl' arcivesco\"o di Siena.
e in seguito neUe sue ville di~ellosguardo e d' Arcetri•

.In ogni cosa si' passarono i llmiti della moderazione e
del buon senso. Negli atti di quel giudizio si legge
ancora, che, Don essendosi detta dal Galileo tutta la V~
rita, fu necessario di venire con lui ad un' elame rigo
ro,o: espressiilDe, che in tutt' i tribunali s' adopera
solamente cogH uomini facinorosi, e solamente Del caso
di quelle atrocita, alIa cui semplice immaginazione inor
ridlscono e fremono l' imime virtuose e senslbili.

L' inventore del cannocchiale, ributtato allora di
tutta l' Mtrono.mla, si rivolse interamente agli studj
della meccanica, che avea sempretrovati tranquilli e
Jiberi, e ehe non erano menD proporzionati all' esten
sione ed aUa superiorita. del suo genio. E certamente
Don vi voleva una minore sagaeita. per seguitare la na
tura nell' brdine generale, e nell' economia de' suoi mo
ti. Ne Ie scoperte meccaniche potevano esser sog
gette ad aleuna eontestazione. I primi semi crano gia
stati gettati in Pisa, caltivati e eresciuti in Padava, e
poi sparsi da Firenze per ogni parte. 11 trattato sulla
meeeaniea, quantunque non sia uscito alia luce che nel \
mille seieento trentaquattro, e il di8.1ogo sulle due
nuove scienze attenenti alia meeeaniea ed a' movimenti
locali, quantunque pubblieato salamente quattr' anni do
po, eireolava peri> molto prima per Ie'mani di tutti, e
fissava l' attenzione de' viaggiatori. Nell' opinibne
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de' posteri DOD avril mai Dulla j) GaliJeo da dimere, 08
col Balliani, che appunto l' anno mille seicento trentotto
pubblico in Genova con termini poco div.ersi l' osserva.
zione de' pendoli, e Ia Iegge degli spazj percorsi nella
caduta de' carpi gravi; DC col Crisio, cbe dopo
d' avera annunziato queste due scoperte corne sue pr&.
prie, protestava al :M:ersenDo di nOD avere alcuna obbli
gazione al Galileo, anzi di Don avere ritrovato mm nulla
De' di lui scritti, che 10 movesse ad IDvidia. E cia
appunto che il Cartesio soggiungeva di censurarvi, e di
riprendervi maggiormente, l' esame degli effetti e non
delle cagioni, servira sempre per farne il maggior elogia
flPpresso i posteri; mentre essendosi limitato il Galileo
alIa cansiderazione de' semplici effetti, e avendo cercato
di riconoscerli colle sperienze, e colla Iuce della geo-

• metria, ci seppe tessere come Ia BtOria della natura :
laddove il Cartesio avendo trascurato d' applicare 1&
geometria alIa flSica, come aveva applicata l' 8lgebn
all geometria, ed essendosi divagato in vane specula
~lmi sulJe cagioni prime e finali, con frammischiare Ia
metaflSicaallo stUdio della natura stellSa, DOD co De
leppe far cbe un romanzo•

•
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NOTIZIE BIOGRAFICHE.

-
Dante .I1.lighieri.

SEBBENE io sia certo di non avanzare ne per inge
goo, ne per arte quelli che scrissero la vita di Dante
Alighieri; nulladimeno stimo di non far cosa al tutto
vana, se in poco raccogliero quelle notizie che ne' co- •
storo libri separate si trovano. Mi apriro la via col nar
rare gli eventi, nel corso de'. quali si formo e crebbe
quell' altissimo ingegno, affinche sieno dianzi alla mente
di .chi leggera. la Di'IJina Cotnmedia, ed affinche si veg
ga che Ie umane lettera, comeche prbsperino talvolta
alla protezione de' principi, pure trbvano piu facile ali
mento ed impulso in quelle varietil. e mutazioni di stato,
in que' tempi, in que' governi, ove gli ubmini sono con
dotti dalla quiete ed oscurita domestica nel tumulto
de' negozj civili, e nella pubblica luce; e dove, com
mossi da contrarj a1Fetti, 0 accesi della caritil. della pa.
tria, mbstrano al mODdo Ie buone e Ie ree qualita. lora,
e con cio pbrgoDo agli scrittori ampia e ~rave materia
di poemi e di stbrie.
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E per prendere Ie cose dall' origin lorD, dico: che
Ie discordie fra la famiglia de' Buondelmonti e queUa
degli Uberti aveano tribulata molt' anni la citta. di Fi
renze, quando Federico II. imperatore, volendo accre
scere Ie forze sue contro il Papa e Ie replIbbliche Ita
liane, diedesi a favorire gli Uberti, e i loro seguaci,
donde nacque ehe i Buondelmonti furono caceiati, e coo
l' una delle due parti seguit& l' Imperatore, e l' altra il
Pontefice; cosi Firenze, come gli altri paesi della mi
sera Italia, fu in Ghibellini ed in Guelfi divisa. La qual
divisione non solo di moltissimi tumulti, di moltissimi
esilj, e costernazione d' uomini, e sanguinosi fatti fu ca
gione; rna che si cangiassero sovente Ie leggi e fo stato
secondo gli umori di quella parte che sovrastava. Era
grande nel popolo Fiorentino l' amore della libena e
della quiete; e forse i costumi suoi non erano si corrotti
da impedire la introduzione di civile reggimento; rna
non era allora in Firenze e nel resto d' Italia bastevole
intelligenza de' governi della citul.: ondeche, mancando
al buon desiderio i buoni ordini, it popolo Fiorentino fu
lungo tempo senza liberta. e senza pace. Morto Fede
rico, e succedutogli Manfredi suo figliuolo naturale, i
Fiore~ini, cui parve tempo di scuotere l' estrlmio giogo,
chiamati i Guelfi, ordinarono il viver libero; ma, diriz..
zando Ie leggi contro la potenza de' grandi, gia. favoriti
da Federico, aprirono la via a nuove discordie, Ie quali
furono cagione dell' esilio de' Ghibellini, della g~erra

Sanese, della rotta d' A'rbia, ,e finalmente del ritomo
degli esuli. •
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Nil dopo la morte di Manfredi ebbero fine i tumulti.
Perciocche di nuovo furono cacciati colora che la vittb
·ria d' A/rhia avea ricondotti in Firenze. D' indi a non
molto richiamati e Guelfi e Ghibellini, e creato un· gon
.faloniere di giustizia contro la potenza de' grandi, la
citta di Firenze spero di posare; rna tosto fu costretta
a sentire la riforma di Giano della Bella, il quale, de
liberando che Ie famiglie Ie quali avessero avuto tra loro
de' cavalieri, non potessero prlmdere autorita ne' ma
gistrati supremi, fomento gli odj civili, e preparo gli
animi alIa divisione de' Cerchi e de' Donati, la quale fu
tosto inllsprita dai Neri e dai Bianchi, che, stracchi dal
perseguitarsi in Pistoia, dov' ebbero I' ongine, vennero
a Firenze; e quivi i Neri unitisi ai Donati, e i Bianchi
ai Cerchi, fecero pubbliche Ie private 10ro discordie.

Non essendo stati sufficienti a reprimere tanto male
i prieghi e Ie cure del cardinal di Prato, inviato di Pa
pa Benedetto, non ando guari che Ie due parti vennero
alIe mani ed al sangue, e la citta fu indi si piena di so
spetti e di tumulti, che quelli di parte Nera deliberarono
di chiedere al Papa uno di sangue re~e, ehe lenisse
a riformare 10 stato. I Priori, tra' quali era Dante,
tennero questa deliberazione come una congiura contro
il viver libero, e confinarono alcuni de' capi dell' una e
dell' altra parte. I Bianchi iudi a poco tempo tornaro
no. I Neri sbanditi si volsero a Papa Bonifacio, e
tanto poterono appresso di lui colle false informazibni e
colle maliziose parole, che fu mandato a Firenze Carlo
di Valois de' reaIi di Francia, il quale era in Roma per
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passare contro Federico d' Aragona in Sicilia. Venuto
costui a Firenze in qualita di paeiere poco stette a seo
prire il suo mal taIento ; poiehe, fattosi campione de' Ne
ri, volse I' animo ad innalzarli, ad abbattere i Bianchi,
e a trarre denari da tutti. Allora molti rei ubmini colle
malvage bpere si fecero grandi, e molti buoni furono
abbassati, travagliati, e condannati Dell' avere e DeUa
persona; e i capi di parte Bianca esiliati. Gli amici
diventarono inimici; i fratelli abbandonarono i fratelli ;
i figliuoli i padri; ogni buon costume, ogni umanita fu
sbandita. Questo fine ebbe la legazione di Carlo, la
quale poi fu cagione che di tempo in tempo vie piu ina
cerbissero Ie discbrdie civili. Ma qui basti l' aver di
se<>rsi per filo i casi avvenuti dalla divisione de' Buondel
monti e degli Uberti fino all' anna mille trecento due,
nel quale Dante bandito fu. In seguilo occorrera solo
di toccare piu partieolarmente alcuna cosa. Ora diro
della prosapia, del nascimento, degli studj, degl' infor
tonj, e delle bpere sue.

Venne da Roma a Firenze, a' tempi di Carlo Magno,
un gibvane. della famiglia de' Frangipani ehiamato Eli
seo; e quivi posta sua dimora ed ammogliiLtosi, diede
ongine alla stirpe ehe poscia dal suo progenitore fu
deua degli Elisei. Di questa nacque un ~omo di grande
ingegno e fortezza nominato Caeciaguida, che gloriosa
mente milito sotto I' imperadbr Currado j etolta in mo
glie una leggiadra fanciulla degli Aldighieri da Ferrara,
n' ebbe due figliuoli, uno de' quali, secondo il desiderio
della donna sua, chiamo Aldighiero; il qual nome,



240 PROBE ITALIANE.

coil' andu degli llOni, in qu~llo d' Alighiero si converti.
Per Ie molte virtu del detto Alighiero i posteri chiama
rona A1ighieri gli Elisei, come i loro maggiori aveano
chiam::to Elisei i J<:rangipani. Da costui direttamente
venne, al tempo dell' imperatore Federico II., quell' AIi
~hiero che fu marito di madonna Bella, e padre di Du
rante, il quale con Fiorentino vezoo Dante si nomino.
Nacque nella citta di Firenze questa gloria nostra l' an
DO mille duecento sessantacinque nel mese di Maggio,
sotto il pontificato di Clemente IV., poco dopo la morte
del detto imperatore. Si racconta che madonna Bella,
essendo gravida, fosse da un maraviglioso sogno fatta
accorta di che nobile figliuolo dovea esser madre. I li
bri dell' antichita sono pieni di siffatte meraviglie, alle
quali non dil. facile credenza l' eta presente. Venuto
in luce il fanciullo fll amorevolmente eresciuto da' suoi
parenti, e mostro nella puerizia segni di mirab'ile inge
goo; poi datosi ansiosamente aIIo studio delle prime let
tere, trovo diletto in quegli esercizj ne' quali i fanciulli
sbglioDo trovare noia e fasodio.

Dicesi che, nel decimo anna dell' etH. sua, innamo
,rasse di una fanciulla di rara bellezza,· figliuola di Folco

Portin,ari, chiamata Beatrice; * e che tanto moltipli-

*Quelli che scrissero 10. vito. di Dante, hanno creduto che
10. figliuola di Folco Portino.ri si chiamusse Beatrice; ma ~

do. dubito.re che to.le non fosse il nome di lei, percioccU
Dante coslsi esprime nella Vita Nuova ; -" La gwriosa dORM

della mia mente, la qualefu chiamafa da moUi Beatrice, li qutI

Ii non 8ape"ano cke.n chiamare."-Se molti, e non tutti, coil
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:C8SS8 poi l' amtrosa'pallSioDe, che solo cp"teigli fa~
cara la vita, eper 10 spil.aio di quindieiaDIli .spirito 9i
..desle a compo~e elegantlssime prose e·dolclssime rime
4'. aware. ,Questa donna e riva e morta egli ebbe nel
,pensiero .si, c~e lei wIse poi a guida Del suo allegorico
viaggio al Paradiso.Ma. comeche lungo tempo dalle
.cure d'amore fosse travagliato, non tralascio mai di at
,ttSDdere. agli studj, e di· conversare cogli uomini. Aven
.do perduto ilpadre insul fiorire della sua pueiJZia, si
.vqlse con Mlpre di figliuolo a Brunetto Latini, uoDlO
,1{srsato in ogni liberaledisciplina; e sotto la costui pia
;savole educazione ,Pll5S0 aleuni anni in apprendere la
.dialettica,la,rettbrica, e la poiltica; e tanto profitto, coo
-:in breve de' piu nObili poeti Latini divenne famigliarissi
I me. Secondo che il Buti racconta, entro nell' ordine
~e~ Frau Minon in sua giovinezza; ma non avendo pro
,.fe$~o era loro, I' abito ne svestt. Gli altri scrittori non
ci fanno parola di questo, ma W.CODO che in Firenze si
-diede, soUo diversi dottori, a diverse discipline. Se
.JX)ndo Benvenuto da I'mola, ando per istudiare a Bo
. lQgoa; secondo Mario Filelfo, a Cremona ed a Napoli•
. Checcbene sia, certo egli e cbe nell' anno mille due
-.fttmto :ottantanove dimorava in Firenze, poiche si troyo
.:8,combattere in Campaldino contro i Ghibellini, 8

.,~';anno seguente contra i Pisani.

la chiamarono, e da credere che tale non fosse il nome suo.
- E forse Dante Iltesso, per riverenza all' onestA dell' amata
donna, ne &Scose il vero nome, e chiamlmdola Beatrice am

...0 di significare la bellezza del corpo e dell' animo di quella
,;pn~Una che faceva beatl, "o1oro che,la riguardaivano.

21



242
I

PROBE ITALIANE.
•

Pei varj casi della battaglia di Campftlino, secondo
ch' egli racconta in una epistola, ebbe molta allegrezza;
rna questa ben tosto in infinito dolore si rivolse. Per
ciocche nel mille duecento novanta I' amata sua donna
nel pili bel fiore della giovinezza mori. Gli amici e i
congiunti di lui, per tornado nella primieraallegrezza,
avvisarono di dargli moglie. Si oppose egli da prima
al loro consiglio; poi vinto daIIe preghiere s' ammogiio
disavventuratamente con una della chiarissima stirpe
de' Donati chiamata Gemma, femmina riottosa e ca
parbia, che Ie dogliose cure dell' animo gli fece piu
gravi. AlIa costei Indole oppose il filosofo per alcuni
anni la virtu sua; ma veggendo poi disperata la con
cordia, si paro da lei; e, eomeche pili figliuoli ne avesse
avuti, non volle mai piu rivederla. Nel tempo che egli
visse in compagnla di lei, fu molto solIecito delle cose

.domestiche e tenero de' suoi figliuoli, alla educazibne
de' quali attese ferventemente ; ma i privati negozj tanto
nol tennero, che anche per la repubblica molussimo non
operasse. Due volte fu inviato a Carlo II. re di Na
poli, nel trentesimo anna dell' eta sua, poco prima del

.suo sbandimento. Per molt' altre ambasciate importanti
fu eletto; fra Ie quali orrevoJissima fu quella a Papa
Bonifacio VIII., per offerire la concordia de' Fiorentini.
Negli altri pubblici ufficj ebbe tanta parte, che, al dire
del Boccaccio, niuna importante deliberazibne si pren
deva, se Dante non dava la sua sentenza. La molta
virtu, come accade ne' govemi liberi, gli apri la via
degli onori, e sl gli procaccio la pubblica fede, che dai
suffiagi de' suoi concittadini nell' anna mille e trecento
fu creato de' Priori.
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A questa tempo si eccitil.rono dai Cerehi e dai D0
nati i tumulti, de' quali e detto di sopra, e per consiglio
eli Dante fu; confinato messer Corso Donati con quelli
coo si erano mostrati nemici del viver libera. Ma es
sendo esso messer Corso sicuro del favore di Carlo di
Valois, e diquello del popolo, rientro in Firenze con
molti di sua parte, abbassO i Bianchi, e per vendicarsi
dell' esilio sofferto, toIse a pretesto una congiura, per la
quale, secondo che si diceva, i Bianchi pratieavano di
essere rimessi. al governo della repubblica, e caccio in
bando i principi. della setta loro. Dante era in Roma
nell' anna mille trecento e due ad offerire la concordia,
nulla temendo di se; ma in Rama, secondoche si rica
va dal XV. Canto del Paradiso, a lui si ordivano trame
insidiose; e non ancora erasi egli partito di cola, che il
popolazzo FiorE;lltino gli corse a casa, e diede il guasto
aIle robe sue ; e Cante de' Gabrielli d' Agobbio, uomo
crudele di parte Guelfa, fatto alIora Podesta di Firenze,
10 ciw, e in contumacia 10 condanno alIa multa di lire
ottomila, e a due anni di esilio. Dicesi, che l' essersi
Dante opposto!a coloro che consigliavaDo' di dare sussi
dio .e provvisione a Carlo, fosse la vera ed oeculta ca
gione di questa candanna.

Non avendo. Cante de' Gabrielli C9n si malvagia
opera saziato I' odio de' Guelfi, d'indi a pochi mesi con
un~ altra SElntenza crudellssima- cODdaDno Dante, e Pe
tracco, padre di Francesco Petrarca, con altri tredici
Fiorentini, veDendo eglino. alIe mani del cornune, ad
essere bruciati vivi, come rei di estorsioni e baratterie.
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BnJua calunnia e crudele vendetta, cbe non ~bbero

avoto luogo fra Un pbpolo cbe libero si cbiamllva, S6

due freni fOssero stilti in quella repubblica: uno alia Ii
cenza, ed uno alla tiraanide. Ma eta: nome vani.ssi:Mo
in Firenze Ia liberta; imperciocche quelli ebe an.
pbbbliea forza imperav'ano, tenevano congiunta lrtMlU.
potenza anche l' autorita .d' iIitromettersi De' giudi1Jj, iii
riformare e di abrogare Ie leggi, Ie quaIi essi ordinavano
sovente a pro Ioro, e a depressione della setta conttarill.
Questa fece, che i rancori, e Ie discbrdie, e i tt:lmnlti
moitipIic8ssero, e non avessel'O fine, se non qUlflldo-a
pbpolo, sotto la balia di una ricea famiglia, venne alia
quieta servitU ehe prese l' onesto nome di pace.· Du
Roma si reco Dante alIa Tasoana, El' in SieRa fu ~
certo della sua disgrazia, e seppe, come COrflO Donad
srormava. la giustizia, e per vanaglOcia si ftlceva chia.
mare Barone; COttle sl uecid~vaoo nOmini, si. sfucevano
e si atdevano ease, ed altre male. bpere a danno
de' Bianchi ·si eommetteV'ano. Ponendo egli aHora Ia
speranza del suo ritorno nelle raciIi- permutazi&ni della
fortunll, pasS<; ad Arezzo, dov' craM eonvenuti queIJi
di sua parte; che, eollegatisi eon alenne potenti famiglie
di Pistoia e di Bologna, e creata l~capo Aressandro ci
Romena pensarono di fare impeto contro Firenze. Se
condo questa deliberazibne nell' anno mille treeento
quattro con intelligenza del Legato del Papa Tennero
gli usciti a Firenze, ed entrati per Ie mura cbrsero It
citta fino alla piazza di San Giovanni; rna il pbpolo, che
dianzi avellno amico, irritato da quella violen!&a, li C'llc

cio {uon. Allara venne lneDO a Dante It speranza del
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suo ritomo; perche abbandonata la Toscana, si riparo
presso Alboioo della Scala, signore di Verona, che, es
sendo in somma felicita di ricchezze e di onori; dava
cortesemente rifugio agli uomini prestanti per qualche
virtu, che da' Guelfi erano perseguitati.

Per Ie cortese e bei beneficj del magnifico signore
non senti .Dante diminuire il desiderio di ritomare alla
p8.tria; anzi, tenendo per incomport8.bile cosa I' esuio,
scrisse ad autorevoli uomini ed al popolo Fiorentino,
pregando istantemente il suo ritorno: ma veggendo poi
ogni priego tomargli vano, ando qua e 18. peregrinando,
·e per mitigare il suo cordoglio, e per vaghezza di co
noscere i costumi degli uomini. In Padova, nel Casen
tino, nella Lunigiana alcUn tempo dimorO ; a Serazzana,
nel mille trecento sei, fu procuratore della concordia
tra la casa Malespini ed il vescovo Antonio: anche
presso ai signori della Faggiuola si fermo ne' monti

·d' Urbino. Ando a Bologna ed a Padova: fu ospite
di Bosone Rafaeli in Agobbio, e de'Monaci d' Avellana
nel territorio di quella citta. Dopo questi diversi viaggi
ritorno presso gli .Scaligeri, e forse dimorava in casa
loro, quando, morto Alboino nel mille trecento yndici,
Can Grande suo fratello tenne Verona. In compagnia
de' molti uomini letterati, ~be da quel magnifico giova
Detto onorati erano, Dante stette pochi mesi; imper
ciocche i Guelfi, ioaspriti dalle lettere per lui scritte ad

· Anigo di Luzimburgo ed a' principi Italiani, onde spin
gere quel possente a passare in Its.Iia, e gli altri a rice-

·varlo come loro signore, confermarono iI suo perpetuo.
-21*
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eailio. Per]a qua] COlla, veggendo egli vie pm albta
narsi la speranza del suo richiamo, ando a Parigi, e di
cola, secondo che i1 Boccaccio in un carme Latino rae
conta, passO in Inghiltem.. Essendo in Parigi, molto
studio in divinitli: siceoo poi tetlne dispute 9OttiJi, e fu
ehiamato teologo, ebe a' que' tempi era quanta dire ,a
pientiuimo.

Oecorse Del mille trecento trediei, cbe il detto Arr.igo,
l' anno inllanzi corooato imperatore di Roma, deliberO
di restituire i Ghibellini alia patrie 101'0, a di sottoporre
Firenze al suo domlDio. Dante allora senti nnascere
la morta speranza, e I' imimo talmente iofiammO, che a
spinse a scmere ai perversi namici SUal UDa Iettera
piena eli acerbissimi 8eui; tanto e diificile, quando Ja .
Ia fortuna ci mostra il volto benigno, I' Wlllre modera.
zilloe. Poiche Arrigo ebba CGnsumati quaranta giomi
IlOtto Ie mura di Firenze in vani eombatlimenw, lasciO
quell' assedio, e mosse il campo contra il regno di Nil..
poli; rna infermatosi a Bonconvento, ivi a piccol tempo
morl; ondecbC a' Ghibellini falli di nuovo ]a SperaDZa

del ritorno; e Dante, ripassatig]i Appennini, venae ,a

cereare tranquillo e riposato vlverenella Romagna.
Guido Novello de' Polentani, signore di Ravenna, cb3
il rimeritare e l' onorare i sapienti stimava :principiI
·parte di giustizia, a lui mando leUere e messi, ~fferen-
.dogli 08pizio ed amieizia. Mosso da questa rara ·b~
nignita vwrie Dante a Ravenna, ed ivi seio]to da' pUbbli
oi negozj pose tutto l' animo aUa filosofia ed aile let
Ulre, e diede ammaestramento a molti, i quali poi Bbbe-
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ro lode di non vuJgari poeti; tra i quali fu Pietro Giar
dino, il cui nome solo ci erimasto. Avea Dante passati
in qoesto dolce riposo otto nnni, quando nel mille 1M

<leota vent' uno da Guido fu mandato oratore a' Vene
siani per chiedere la pace. Non avendo egli pctuto
viocere gIi 08tinati 8nimi di quell' ambizioso senatQ,
lasciato la via del mare, coo per cagione della guerra
en pieDa di.pericoli, ritorno indietro per Ie disabi1aw
ad incQmode vie de' boschi.

La tristezza che gli .avea messa ne1 cuore ilsuperbo
contegno de' Veneziaoi, e i disagi dell' aspro cammino
potllron tanto nel corpo suo travagliato ed indebplit()
-dalle luogbe fatiche e d~' esilio, che infermo per i~
cla. Gillnlo a Raveona aggravo; e il giomo 14 ~
tembre del detto anno, con somma dwore di Guido tt

&Ii tuUa la ciua rese 10 spirito. n liberale cllvaliere fece
con pom,posi fuoerali onorare il glorioso poeta; ed e~
.stesso par!g della sapienza, della virtU, degl' infortunj
,del perdutoamico, ed II morta corpo in un' area di
~mo £ece porre, e di pWl egregia sepoltura l' avreb~
~ Jje non glifossero venuti manco 10 statu e la vi
ota. .Quello che il magnifico signore non pote, fece poi
.uel sOOolo decimosesto Bernardo Bembo, e nel finire
.tW decime oUaro il cardinal Luigi Valenti, che, se
c~o ildisegno di Cammillo Morigia, illustre architetto
Ravigoano, edifico quell' adorno mooumento che oggi

i.a·v.ede.
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Poiche s' e detto de' casi di Dante Alighieri, ora
delle qualita e dell' opere sue resta a dire aleuna cosa.
Delle sembianze di lui ci serba memoria I' effigie in
molti luoghi dipinta, e in molti rami intagliata, tolta da·
queUa ehe Giotlo fece nella cappella del Podesta di Fi
renze. Dell' altezza dell' ingegno suo fara testimonio
etemo la Divina Commedia. De' suoi costurni parlano
piu scrittori, ed io Ie cose per lora narrate ricordero.
Egli fu sino dalla sua giovinezza assiduo negli studj, e
dedilo alIa solitudine ed alIa contemplazione: di can
tare e di sonare molto si diletta: aIDa Ie arti liberali,
gli ubmini letterati, i pitlori, e i cantori. Ebbe tra
gl' illustri amici suoi Guido Cavalcanti filbsofo e poeta,
Giotto restitutbre della dipintura, Oderigi d' Agbbbio
minialore, Casella doldssimo cantore, Dante da Maiano,
Cino da Pisloia poeti, Bosone Rafaeli, Carlo Martello,
figliuolo di Carlo ll. re di Napoli, Uguccione della Fag
giuola, i Malespini, gli Scaligeri, i Polentani, i Malatesta,
edaltri potenti signori. Molti nemici gli fece il parteg
giare; alcuni I' invidia; e fra questi fu Oecco d' A/scoli
filosofo ed autore d' incoltd' rime. Fu vaghlssimo di
gloria e d' onore: ardentlssimo Del procurare il pubblico
bene; e negli odj di parte animoso e pertinace: non
timido arnico del vero, e della vilta SI lontano, che
elesse d! stare in perpetuo bando, anziche tomare alia
patria per quelle vie che convengono agli ubmini rei.

Alcuni gli danno biasimo di essere sta10 Guelfo e poi
Ghibellino: ma eda por mente che in sua giovinezza
seguitO la parte de' suoi maggiori; in eta provetta, quella
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che anesta gli parve. A1tri WooIlO" ch' ei fosie uomo
per. suo sapere alquamo presuDtuoso, schifo, e sdegDCll&)io
Il:PetrBroa raooonta che, .avendoCaoe della Scala detto
a~Dante: "10 meraviglio cha tu, essendo sa.vio, non
abbi caro questa· mio giWlare amato da tutta la COftej!f

egIi rispondesse: "Non meraviglieresti, se poD_
mente ebe cIa parits. di,costumi,e d. romil;lianza d' fwif'
mo si generaoo Ie amiciDe." Narra similmenlll il Bo&-o
caccio,cbe"quanoo Danre Cu aletto ambasciatore a,P"
pa Bonifazio, dicesse: ., Sa io vo, chi nmana? se
rimango, chi va? tt Questodatto pare: amolti segno.cn
p;raDde sup6rbia: ma, 58 si riguardi, allo stato di: qwilla
I9pilbbliaa,. an' importanma del negOzio di,chesi trattua~
ati' alto ingegna. di chi profitrivlll quelle parole,. ai, 1!OJD
piBttoIto CJedem ch' aIle, ptnY'8mSitllD dil grande iJ.nimo
e cia grande amare verso fa plstria,:anziehe da supellbia.
Checebessla. €Ii tali opioicmi, carlO it aha in lui Wro.
81'dent1Ssimi gli atFetti, ma,. pel' quanto: eCODceduto aHa
natura umaoa, rattempe1lati sotto Pimpero.della ragiOD&

-Da questi afi'etri, sempre riaccesi. neUe. discQrdie ciWi,
!risera qmUitli Ie sue parole e i suoi. versi:. Non Wai~
fra h3 passioni sue iu quells d' aIIlOl:e, l'a quale: ~ Iai
prese a.bito si gentile, cbe • amorose CllDZOD4 e. Ie
prose del Convito e della Vita Nuova gli aniroi gioYanili
stogliendo dall' appetito sensuale, gli acctfudono di
amore casta e purissimo.

n libro iBtitolato De~, per lui compoeto
nella pass. eli Arrigo VII. in Itiilia, fu speechio Iii
mir8hile dottrioa in que' ill. E' diviso in tre psrti. Nel.
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la prim~ si vuol prova're ehe al bene degli ubmini e ne
cessaria la monarema: nella seconda ebe Roma ebbe
di ragione jl principato del moodo: nella terza ehe
l' autoritit. civile da Dio procede senza oleiln mediatore.
In cotale opera volle Corse mostrare da quali rogioni·
fosse condotto a seguitare la parte Gbibellina. . Aleuni
anni dopo la morte sua, essendo nata quistione dell' au
toritit. di Lodovico duea di Baviera, ereoto r~ de' Ro
mani dagli elettori di Lamagna, molti si valsero della·
fiJosofia di Dante a difesadel duea; per la qual eosa il
libro ebbe a~ai lodi e assai vituperj ; e coloro ebe I' au
loritA imperatbria voMvano depressa, 10 dannaroDO al
fuoco, e Ie ossa del glorioso poeta COD infamia d' ltiJia
sarebbero state diseppellite ed arse, sa la virtu di P!a0
della Tosa alla bestialitit. di Bertrando del Poggetto non
si oppooeva. Gli odj crndeli ehe quest' opera genera
all' autor suo, dimostrano oome da molti ella fosse eer
eats. e letta a que' di: ma nella Ince dj questo secolo si
legge solameote da eoloro ehe bramano di sapere qual
fosse Del risorgimeDto delle Iettere la scieDza del puobli
co diritto. NOD cosiavviene del libro De Vulgari
Eloquentia. Pereiocebe gli uomini letterati molto vi
appr{mdooo circa la natura e I' indole dell' ItBlico
idioma.

Le prelodate opere sarebbero state sufficieDti a dare
gloriosa fama a Dante Alighieri; ma quella ehe nel
moodo tra Ie piu meravigliose dell' umano ingegno ri
spleDdera.nella luogbezza del tempo avveDire, ela n;,.
"'00 Commedia, per la quale la poesia DOD solo ripiglio
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l' antica veste, rna l' alto suo offICio eli trarre i pbpoli'a
civilta. E'rano scorsi i secoli tenebrosi, in coo Ie genti
patirono infinita miseria, e cominciavano in It8J.ia a ri
sorgere Ie scienze. Poohl filosofi aveano parlato illin
guaggio d' Aristotele e di Platone; pocbi poeti aveano
umilmente cantato d' amore, quando Dante fece sentire
il suono dell' altissimo verso. Leggendo Ie storie egli
avea veduta ne' costulI\i antichi la dignita della specie
umana, e nei novelli la depravazione di quella; sapeva
i mali abiti generarsi dai mali ordini, e questi dall' igno
ranza, essendoohe agii uomini e necessaria la scienza, e
i soli bruti per istinto naturale si governano: conosceva
che il far risbrgere la morta ragione e offICio de' poeti.
i quali con meravigliose fantasIe, con accese e peregrine
loouzioni aprimdosi Ia strada aIle menti vulgari, Ie pre
parano alla civilta, e Ie fanno amiche della sapienza.
Con tale intendimento egli diede opera al suo politico e
teologico poema. Nuova e in questo la materia e la
forma; nuovo all' Its.lica lingua e 10 stile. Non im
prese d' eroi, non amori vi si cantano: l' azione non e
ivi guidata e ritardata da passioni 0 da casi di fortuna.
ma vi si descrive un miracoloso viaggio per Ie regioni
de' morti, nel quale il poeta che narra, e il principale
opE:rante. Ne' primi due regni con lui t' aggiri per
luoghi tenebrosi e diversi;' vedi vaIj costumi e varia
colpe e martirj a queUe convenienti; appariziOni or
rende; trasformazioni meravigliose; odi narrare casi
miserabili, rampognare abbominevoli vizj, manifestare il
futuro: odi accorte e pietose domande; risposte piane,
sottili, cortesi, aspre, sdegnose,lamentevoli. Nel terzo,
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visioni beatissime, aoavissimieanti, paroledi sapieDZll
,e wcarita.

Dicesi ebe Dante toglie'sse l' idea ,di .quest' opera
·dalla visione di certo Frate Alberico, e dal romaozo· det
'to il Muchino. Ma ebe manta il cereare, donde i poeti
ItriggonO la materia nuda, se ogni laude lorostanella
,farma e nella stile mirabile? Cbivolesse dire· dello stile
,w questa poeta, non ne direbbe mai a sufficienza.Quanti
·poetarono prima di lui, .UsaroDO modi .da prosatori, an
l1iche da peeti: ma Dante, secondo I'idea de' Grecie
ide' Latini, fu il primo fra noi a vestire i concetti di
.f'orme veramente senslbili, e a trovare locuzioni pere
,gcine e naturali, nbbili e popolari; che sapessepiu.che
.-hri innalzare ed abbassare Ie parole e l'armonla-se
.condo Ie materie diverse, e che desse l' .esempio di tutti
'gli stili. Per lui avrai dovizia di mamere 'per l' epica
rpoesia, per la Mea, per la didastaIica ; .ne avrai per Ja
.tragedia, per la commedia, e per la satira. Non ti
·oifenderannoalcune oseuritli, se porrai mente aIle .diffi
.cili cose ch' ei volle significare, ed ai tempi in chevisse.

Questo poema ando come l' .lliade, per tutte Ie 'na
zioni, e da tutti i sapienti fu lodato a cielo. Ne'(Wimi
tempi fu commentato da Francesco e da Pietro'Alighieri
figliuoli di esso Dante, dal Boccaccio, da Benvenuto da
l'mola, e da molossimi altri dopa di loro. VA-riosta,
il Tasso 10 studiarono, e l' ebbero caro fin che vlsseFo.
n Castravilla, il Bulgarini, il Bettinelli,vituperandolo,
05CUr8.rODO il DOlJle loro. I nOitri Iilf!.ggiori gl', inn_·
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rono statue, gli coniarono medaglie, e vbllero che a do
cumento di buon vivere civile il libro fosse spiegato
pubblicamente. n Boccaccio ne fu espositore in Fi
renze nella chiesa di Santo Stefano: dopo di lui AntO
nio Piovano e Filippo Villani. Benvenuto da I'mola
per 10 spazio di died anni 10 dichiaro in Bologna:
Francesco di Bartolo da Buti in Pisa : Gabriello Scuaro
.Veronese in Venezia, e Filippo Regio in Piacenza.
Questo lodevole esempio fu seguitato anche a' nostri
giomi dalle genti straniere, poiche il poema di Dante in
Berlino ed in Oxford si legge e si commenta pubblica
mente.' In Italia oggi cresce nel cuore di tutti i buoni
lagratitudine verso di lui, che aceese Ie prime faville
della luce che si sparse dal nostro cielo sapra tutte Ie
genti.

Francesco Petrarca.

QUAND' ANCHE non fosse stato questo celebre nomo il
priJ;DO, ed il piu grande de' Poeti lirici, godrebbe della piu
alta riputazibne per Ie sue profonde cognizioni nelle
lettere, nella politiea, e piu forse ancora pel suo arden
ossimo patriottismo.

Non e gran tempo ch' egli era conosciuto e stimato
so~anto come poeta, e dobbiamo al zelo di molti dotti
ltaliani, d' aver cercato un compenso al misero stato

22
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attuale d' Italia nel far rivivere la gloria di molti
grand' uomini mal noti a non r1egnamente apprezzati, e
fra questi si vede emergere tutto il merito del Petrarca,
anche indipendentemente daUa poesia. ,Ci piace 08

servare che tale intrapresa giusu9Sima in Btl medesima,
manc8.r non poteva di essere egualmente Utile all' Its.lia.
Nel riandare i pregi d' illustri predecessori, 5' infiamma
rona gl' ingegni ad imitarli, e non poem {rutti godiamo
a' giorni nostri d' una si bella. emulazione. Diasi pero
lode alia veritil.; gli Oltremontani hanna anch' essi, a
questo rispetto, un qualche diritto alia nostra rieooo
scenza. L' Abbate di Sade, nelle sue Mem6rie, cbe
iIlustrar doveano la bella Laura, da cui discendeva, il·
lustra pure il di lei amante, e scrisse di questo in modo
piu onorevole e degno, che non fece due anni sono la
signora di Genlis, scegliendo Laura e Petrarca per eroi
d' una di quelie opere che, col utolo anfibio di Romanzi
Storici, presentano sotto un punto di vista spesse volte
ridieolo dei personaggi, cui Ie tradizioni storiche hanoo
aceordato una piu degna celebrita.

Pietro 0 Petracca, Notaio Fiorentino, fu avvolto
aneh' esso in quella ealamita che neli' anna miUe trecento
due oppresse Dante, e lui pure costrinse all' esilio. Hi
fugiossi Petracca con Ia sua sposa Eletta Canigiani in
Arezzo, ove a' 20 di Luglio mille trecento quattro
nacque da loro il nostro Francesco, che fu detto dap
prima FrlUlcesco di Petracco, e poscia Petrarca. Per
duta, non meno che il Dante, ogni speranza di pater
ripatriare, si trasferi Petracoo in Avignone, dove fissato
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aveva la sua residenza it Papa Clemente V. n giOvin
Francesco, parte qui parte in Carpentras, applicossi
ad apprendere la grammatica, la diaIettica, e la reub
rica, facendovi que' progressi che si potevano atttmdere
da un sommo ingegno. Gis incominciava ad assapo
rare la maesta e l' armonia delle prose di Cicerone, e
De concepiva il padre Ie pin felid speranze. Ma in
Avignone spregiavansi Ie belle lettere, e la giurispru
denza era la sola scienza alIa moda in una corte tuua
~anonica e diplom8.tica. Petracca, per aprire al figliuOl
suo 1a carriera degli onori e deDa fortuna, 10 invio a stu
diare Ie leggi a Montpellier, e poscia a Bologna, la cui
Universita era divenuta in allora la pin celebre di Euro
pa. La natura, che 10 avea creato poeta, rese pero iou
till tutti gli sforzi del padre per dare un' altra direzione
a' suoi studj. E come mai un' 8.oima trasportata dalIe
grazie iocantatrici della poesia potea di buon grado im
mergersi nel pattume e nella fuligine de' legisti ? In
vece di esercitarsi nella giurisprudenza, impiegava egli
i lunghi giorni aDo stUdio dei· Latini esemplari, de' quali
andava in traccia con grande ansieta. La nuova ne
giunge a Petracco, che malcODtento di vedere sconv61ti
i concepiti disegni, vola a Bologna, scopre i m~noscrjtti

raecolti dal figlio con moho dispendio, e da lui nascosti,
ed immediatamlmte Ii getta al fuoco. Prorompe Fran
cesco in gemiti dolorosi, ed il padre commosso, tratti
dal fuoco gli esemplari fumanti di Cicerone e di Vir
gilio che Ia fiamma non aveva ancora consunti, "Tieni,"
elisse, rendlmdoIi al figlio ; " ecco Virgilio; egli ti conso
lera della perdita degli altri poeti: ecco Cicerone; egli
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disporri. i1 tuo ingegno allo stUdio delle leggi." Fran
cesco, grato alla paterna bonta, fece ogni suo potere
per vincere la ripugnanza da lui concepita verso la le
g8.1 facoltA. Ma la natura, cui mal si resiste, 10 ricbia
mava imperiosameote all' amena Ietteratura.

Cecco d' A/scoli, allor professore io Bologna, dotto
in tutte quelle strane cose che allor chiamavaosi Filosa
fill, e che poi per alcuoe sue astrologiobe pazzle morl
viuima della nascente Inquisiziooe, avea scritto un in
felice poema intitolato l' /lcerba; i1 poema edimenti
cato, ma l' autore cootribui a fortificare I' amore di
Petrarca perle Muse.

Qui dovremmo trattenere i nostri lettori della ear
riera letteraria e politica del Petrarca, non meno che
de' suoi celebri amori ; e per non ripetere quello che da
tanti e tanti bene 0 male ne fu detto, crediamo di tra
scrivere cio ch' egli stes50 De scrisse qua e Ia nelle sue
opere Latine, e che fu raccolto, tradotto, e premesso
dall' egregio signor Profes50re Marsand dell' Univer
sita di P8.dova alIa magnifica ediziooe da lui ultima
mente pubblicata delle Rime del Petrarca. Non tutti
quelli che scrlssero di lui attinsero ad una fonte si pora,
e se quanto ei dice di se "medesimo non e tutto nuovo,
possiamo almeno assicurare che tutto e vero. n chia
rissimo editore trasiJe in gran parte questa compendio
dalle opere Latine di Petrarca, stampate in Basilea nel
mille cinquecento cinquantaquattro, presso Enrico Pie
tro, dalle sue epistole famigliari pubblicate a Uida dal



NOTIZIE BlOGRAFlCHE. 257

Crispino nel mille seicento uno, e dal Cbdice Virgiliano
nella Biblioteca Ambrosiana di Milano, che, come ognim
sa, contiene ibteressanti note scriue dalla mano stessa
di Petrarca.

" Voi forse potete aver udito parlar qualche cosa di
me, benche anche questo. sia dubbio, se il mio Dome
pi€:colo ed oscuro sia per giungere ad aleuna distanza 0

di luoghi a di tempi. Voi pur forse desiderereste di sa
pere, che uomo io mi sia sta1O, e qualestato sia il sue
cesso delle opere mie, massimamente di queUe delle
quali la fama ea voi pervenuta, 0 di queUe coo avete
sentito appena nominate. Equant' e al primo, carta
mente saranno varie Ie vael degli uomini; perciaeche
facilmente ogouno porIa cosi, come 10 move, DOD la ve
rita, ma il proprio suo piacimeDw, e DiuDO lIubl porre
modo 0 ana lode od al biasimo. Della vostra schiatta

_io fui, un uom mortale, come di se ha detto Cesare
Augusw, ne grande, De vile. Ben fu da Datura l' iwi
rna mio buono e verecondo; se DOD che m' ha Dociuto
la contagiosa usanza. L' adolescenza m' ingannO, la
gioveBtu mi rapi seco, ma la veccbiezza m' ba carretta,
8 ra' ha insegnato coIl' esperienza essere vera do cbe
lungo tempo ionaozi aveva letto, cbe l' adolesctnza e 'l
piacere ~ COle t1a1U; anzi DOD la veccbiezza, ma
qvegli che lotte Ie eta e i tempi ha fatto ;il quale lascia
altuna volta i roweri mortali, gonfj del1oro Dulla, errare,
ateiocbe almeno in suI finir della vita, llOvvenendosi
de' )oro falli, riconbscano se mooesimi."

~*
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"Da giovane il mio corpo non ebbe grandi forze, roa
pur ebbe molta destrezza; non forme eccellenti, del
che non mi. glorio, ma pur tali che potllvallO ne' pin
verdi aoni piacere. La canutezza, la quale, benche
rara, apparve gill. da' primi anni, io non so come, in sui
mio capo giovanile; e la quale, esslmdomi sopravvenuta
insieme con la prima lanugine, avea per gl' imbiancati
capelli una certa non so qual dignita, come dissero alcu
ni, ed insieme aggiungeva alle· fattezze del mio voho
ancbr t{mero non lieve ornamento; ella pur nondimeno
m' era spiacevole, perche all' aspetto mio giovanile, di
cui molto io mi compiaceva, almeno in quella parte op
ponevasi. 10 ebbi vivo il colore, infra 'I bianco e '1 bru
nQ, gli occhi vivaci, e la vista per fungo tempo acutissi
ma, la quale, fuori della mia aspettazibne, mi mancO
dopo il sessantesimo anna della mia vita, cosicche mio
malgrado mi conveone ricbrrere a visuali aiuti. Venne
Ia vecchiezza, e sopra il mio corpo per tuUa I' eta mia
saoissimo, trasse l' usato moitiplice stuolo delle infermi
ta che I' accompBgnano."

" Ora sappiate, e iI sappiano quelIi, se ve ne saraDDQ,
i quaIi non abbiano a schifo di sapere I' umile origine
mia; ch' io nell' anna di quest' ultima eta coo ha tratto
il princlpio da Gesu Cristo, per 10 quale e nel quale io
spero, nell' anno dico, mille trecento quattro, a' di iO
di LugIio, in Iunedi, in sui far dell' aurora, nella·ciua
d' Arezzo, nel borgo, come dicon.o dell' Orto, eswe io
nacqui da parenti onesti, di Fiorentina origine, di fortuna
mediocre, ed inclinata, a dir vero, a povert&., ma dalla
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patria lora caceiati. 10 non fui mai ne molto ricco, ne
mc;>lto pbvero. Tale e la natura delle rieehezze, che
crescendo elle, pili ne eresca la sete e pili la povem ;
la qual cosa pero mai non mi fe' pbvero. Come piu
ehbi, meno desiderai, e come pili abbondai, fu maggiore
la tranquillita della Mia vita, e minore la cupidita
dell' animo mio. T{mue vitto io usai e cibi
volgari, pili lietamente che non hanno fatto can Ie loro
squisite vivande i successori tutti di Aplcio. I conviti,
i quali benclre si ehiamino con questo nome, pur ve
ramente sono gozzoviglie, nemiehe della modestia e
de' buoni costumi, sempre mi dispiacquero; e stimai
percio cosa faticosa ed iniuile l' invitare altri a questo
fine, e parimenti l' essere da altri invitato.Ma 10
stare a mensa insieme con gli amici mi fu eosa si dolce,
che quando aleuno mene sopravvenne, io l' ebbi assai
caro, ne mai, volendolo io, senza compagnia? presi cibo."

" Nella mia adolescenza, sostenni Ie pene di amore
fierissimo, ma imieo ed onesto;· e pili lungo tempo
Ie. avrei sostenute, se morte aeerba si, ma utile, non
avesse estinto quel fuoco che gia cominciava ad in
tiepidire. 10 amai una donna, Ia cui mente, di ter
rene cure non. conoscitrice, ardeva di celesti desi
derj ; . nel volto della quale,· se v' e punto di vero
ReI.mondo, rilucevano i raggi della divina bellezza;
i costumi della· quale crano esempio di perfettissima
onesta; della quale, ne la voce, DE! la forza degli
occhi, ne il portamento mostravano umana cosa e mor
tale. DirO tutto in brieve. Laura apparve la prima
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voItll agIi occhi miei neI primo tempo della mia ado
lescenza, nell' anna ~eI Signore mille trecento ventisette,
j] giomo 6 di Aprile, in sul mattioo, nella chiesa di
Santa Chiara in Avignone; e nella medesima citta, nel
mesa medesimo di Aprile, nel medesimo giorno 6, nella
prima ora medesima, nell' anna poi del Signore mille
treeento quarantotto, da questa luce quella Iuce fu tolta,
mentre per avventura io era aIIora in Verona, ignaro,
oime! del mio deatino. Ebbi poi in Parma I' infeliee
no'tella per Iettere del mio Lodovico, nell' anno mede
simo, neI mese di Maggio, nel mattino del di 19. n
castissimo e bellissimo corpo di lei, nello stesso di della
morte in sui '\"espro fo riposto in accbncio luogo de' Frati
Minori; e I' anima sua, io mi do a credere, che come
seneca disse dell' Africano, nel Cielo, ODd' ella era, sia
ritornata. La virtU di Laura io amai,· Ia qual non e
spenta; ne pero io posi l' animo mio in COSB mortale,
ma presi iI mio compiacimento nell' anima di lei sovru
mana, ne' suoi costumi;. iI cui eseinpio m' e argo
mento del modo, Oftde vivono gli abitatori deICielo."

" La supllrbia io conobbi in altrui, rna non in me; e
benehe io mi sia stato sempre UOInO di poco pregio, pur
di minore mi tenni nel mio giudizio. L' ira spell80
Docque a me, ad aItrui non maio Fuides~dtroaissirno

delle ODesta amicizie, e neI cooservarIe fedtilislimo.
L' animo mio fu disdegnoso oltre modo; ma ftuca..
mente io me De gloria, perche so di dire il vero,.ptoD
tisIimo a dimeoticar del tutto Ie ob, e te.acissilDQ .nel
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ricordare i benefizj. Nelle famigliarita de' principi e
de' re, e nelle amicizie de' nObili fui, fino a destarne
altrui l' invidia, avventurato. I ra piu grandi della mia
eta mi amarono e mi onorarono; il percbe nol so: egli
no stessi sel veggano. Ed io fui con alcuni di Ioro cosi,
come in certo modo essi fossero con me, e della Ioro
altezza, mai nessiIn tedio, e molti cbmodi io n' ebbi."

" n mio ingegno fu buono piu che acuto, e fu aUo ad
ogni bello e salutifero smdio, ma principalmente incli
nato alia fil090f18. morale ed ana poesia. La quale pure
061 processo del tempo io trascurai, piu dilettandomi
delle sacre Mttere, nelle quali sentii quella nascosta
dolcezza, che per 10 innanzi io non aveva gustata, e Ie
poetiche Iettere ad altro non ritenni che ad omamento.
10 attesi unicamente ne' molti miei studj alla conoscenza
dell' antichita, poiche questa eta mia sempre mi dispiac
que, cosi che se l' amor de' miei piu cari non avesse
creato una contrBria voglia in me, sempre io avrei anzi
tolto d' esser nato in ogni altra eta che in questa; ed or
di questa dimenticandomi, vorrei con l' imimo continua
mente affissarmi nelle altre. Per tanto mi dilettai degli
stOrid scrittori, pur molto rincrescendomi, ch' essi non
fbssero in tutto concordi: ma ne' dubbj io seguitai
€luella sentenza aUa quale traevami 0 la verisimiglianza
delle cose, 0 I' autorita degli scrittori. La mia orazione
fu, come dissero alouni, chiara e potente; ma, come a
me parve, -debile ed oscura: nel comim parlare poi
COD gli amici e famigliari, non posi mai alcuno studio di
eloQuenza ; e mi maraviglio che cosi fatto studio ab-
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biavi poslo Cesare Augusto. Pur dove mi parve ehe
riehiedesse altramente, 0 Ia cosa stessa, 0 illuogo, 0

l' uditore, vi adoperai l' ingegno ; il cbe quamo ilbbia io
fatto efficacemente, il giudichioo queUi alia cui presenza
io ebbi a favellare."

" Ora io 000 come la fortuna. 0 Ia volomi mia pal1i
il mio tempo. In Arezzo, dove, come ho detto, Ia na
tura m' avea dato alla Iuce, fui il primo anno, pur BOn
intero, della mia vita; i sei lOni SCl1ueDti in Ancisa,
Della villa di mio padre quattbrdici miglia di sopra di
Firenze,essendo stata richiamata IlL madre mill dall' est
lio; l' ottavo in Pisa; il DOno ed alui appresso nella
08l1ia Transalpina, alIa riva siDistra del Rbdano, in
Avignone. Quivi alIa riva di quel flume ventoSUrsimo
passai la puerlzia BOtto la disciplina de' genitori; indi
sotto quella delle mie vaDit3. tuUa. l' adoleseenza; pur
non senza grandi mutazioni. Impereiooehe in questo
tempo io dimorai quattro interi anoi in CarpentrBs,
piccola eittil. vicina ad Avignone verso l' OrieBte J
nelle q\lali due citta appresi qualche poco di. gram
matica, di diaIeuica, e di rettorica, quanlo il po
tei in quella eta, quanto ewe nelle scuole si soola
apprendere; il ehe quanoo poco sia staw, chi.e
l' intenders. Di poi venni a Montpellier per iatudiarvi
Ie leggi, e vi dimorai altri quattro anni; indi a Bologna,
e vi stetti treanni, e vi udii leggere tutoo il eorpa del
diriuo civile, nel ehe io era per avanzare assai, come
molti stimavano, se nOD me ne fosBi rimosso. Ma io
lasciai tutto quelJo studio, losw ehe piu non fui sotto la
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cura de' genitori, non perche non mi piacesse l' autorita
delle Ieggi, la quale senza diIbbio e grande, ed e piena
dell' antichita. Romana che mi diletta assai; rna perehe
l' uso di quelle spesso e depravato dalla malizia degli
uomini: pero m' increbbed' imparare queno di cui non
avrei voluto usare inonestamimte; ed onestamente a
~ran pena avrei potuto, e lie l' avessi voluto, sarebbesi
ad ignoranza attribuita I' integrita."

"Quindi nell' em d' anni ventidue tomai nella p8.tria
mia: pauia Mia dico Avignone, dove nel mio esilio dal
fin dell'· infanzia io ebbi a dimorare; imperciocche
l' usanza a poco mutasi quasi in natura. Ivi dunque 10
cominciai ad essere conosciuto, e la rnia famigliarim fu
desiderata da gran personaggi. Perche cio fosse, con
f~5SO ora di non sapere e di rnaravigliarmene; rna allora
io non mene maravigliava, perche, come sogliono i gil>
varn, io mi crodea degnissimo d' ogni onore. E pri
miemmente 10 fui desiderato dalla chiara e nobilissima
famiglia de' Colonnesi, Ia quale aIlora frequentava, anzi,
a meglio dire, illustrava la cUria Romana. Quindi io
chiamato da quella famiglia, ed avuto un tal ooore, quale,
non so se al presente, pur allora eerto, non mi si dovea ;
e dall' illlistre ed incomparabile Jacopo Colonna, aHora
vescovo di Lombez, UOlDO, a cui Don so se uguale abbia
veduto mai, 0 se il vedra; condotto jo in Guaseogna
sotto i colli Pirenei, passai, con molta gioconditil. e del
padrone e de' compagni, una state quasi di Paradiso,
cosi che ricordando quel tempo, sempreil sospiro. Di
18 tomato, io fui moki anni col cardinale Giovannj Co
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lonna, fratello di Jacopo, non come sotto a padrone, roa
come sotto' a padre; anzi neppiIr cio, ma come insieme
con un fratello amantissimo;' anzi come con meco e
nella propria casa mia."

"Nel qual tempo il giovenile appetito mi mosse a
viaggiare nelle Gallie, e nell' Alemagna. Della. qual
cosa bencbe io fingessi altre cause, accioche ella fossa
da' miei maggiori approvata, pur Ia vera causa fu l' ar
dente mio desiderio di veder molte cose. Sollecita
mente pero contemplai i costuroi degli uomini, e mi di
Iettai della veduta di nuove terre; e quelle cose tutte
ch' io vidi, ad una ad una paragonai colle nostre. E
benche io n' abbia veduto di molte e di magnifiche, pur
mai non m' increbbe dell' Italica mia orlgine; anzi, a
dir vero, come in piti Iontani Iuoghi io viaggiai, pili
crebbe in me l' ammirazione del suolo ItaImno. Ne' miei
viaggi primieram{mte io vidi Parigi, e mi piacque di
ricercare, cio cbe di quella citta. si narrava, 0 di vera, 0

di favoloso., Di Iii ritornato, me ne andai aRoma; del
veder la quale io ardeva di desiderio sino dalla mia in
fanzia, ed ivi Stefano Colonna, padre magnanimo di
quella famiglia, uomo pari a qualsisia degli antichi, io
ebbi in onore cosi, e cosi pure io fui accetto a lui, che
tu avresti detto non essere alcuna differenza ,tra me e
qualsivoglia de' figli suoi. n quale affetto ed amore
d' uomo si eccellente duro sempre in lui d' un tenore
medesimo verso di me sino all' ultimo giorno della sua
vita, ed in me ancora De vive si la rimembranza,che
non verr8. meno giammai, se prima Don verro meno io
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medesimo. Anche di 11\ partii; perocche non potei
llOstenere di quella citta, cosicome di tutte Ie altre, il
fastidio insertomi nell' animo da natura."

tC Indi cercando un Iuogo riposto da ricoverarmi
come in un porto, ritrovai una ValIe ben piccola, ma so
linga ed amena, Ia quale e detta Chiusa, distante quin
dici miglia da Avignone, dove nasce il fonte Sorga, re
di tutt' i fonti. Preso dalIa dolcezza del Iuogo, mi tra
sferii in quello, e con meco i miei libricciuoli. Quinci
io composi que' voigari cantici delle pene mie giovenili;
de' quali or mi vergogno e mi pento; pur gratissimi,
come vediamo, a quelli che sono pre&i dallo stesso male.
Lunga storia sarebbe, s' io volessi narrare cio ch' ivi io
ho fatto per molti e molti anni. Pur la somma equesta,
che quasi tutte Ie operette che mi vennero fatte, ivi 0 Ie
ho seritte, 0 Ie ho pensate: Ie quali so~o state in cosi
grande numero, che insino a questa eta mi danno che
fare e faticare assai. Imperciocche come il mio corpa,
COS! il mio ingegno ebbe piu destrezza che forza. Qui
vi l' aspetto stesso de' Iuoghi mi mosse a scnvere
de' versi buccolici, materia silvestre; e due libri della
Vita &litaria a Filippo, uomo sempre grande, pur aUora
picciolo vescovo di Cavaglione, or grande veseovo di
Sabinia, e cardinale, il quale solo di tutti gli antichi miei
signori ancora vive: esso con fratellevoli modi mi amo
e mi ama. Movendo io poi per que' monti un venerd!
della gran.settimana, caddemi e fortemente nell' animo,
di scnvere in versi eroici un paema de' gesti di Scipione
Africano, quel primo il cui nome nella mia prima eta mi

23
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fit caro, di poi maraviglioso. Presi a scrivere con
grand' impeto, rna da varie cure ,distratto, mi convenne
intermettere. II nome d' .I1'frica posi allibroda molti
aroto in pregio, non so per qual sua 0 mia ventura,
prima che conosciuto."

"Mentre io dimorava in que' luoghi, mi pervennero
in un medesimo giorno (mirabile cosa a dire) !ettere e
da Roma del senato, e da Parigi del cancelliere dello
stUdio, Ie quali mi ehiamavano quasi a gara, quelle a
Roma, queste a Parigi, a ricevere la poetica lautea.
Delle quali !ettere glorificandomi io giovanilmente, e
giudicandomi degno di quell' onore del quale mi giudi
cavano degno uomini Sl grandi, e riguardando non it

.merito mio, ma il giudizio altrui, dubitai pure alcUn p0

co, a cui piuttosto io dovessi dare orecchio. Sopra jJ
qual dilbbio io. chiesi per lettere jl consiglio del sopra
detto cardinale Giovanni Colonna; jJ quale era si di
presso a me, che avendogli io scritto la sera, n' ebbi lao
risposta i1 dl seguente avanti terza ;. ed appigliandomi
io al consiglio di lui, deliberai dover esser preferita Ra
rna, per l' autorita sua, ad ognj altra citta; e della mia
approvazione del consiglio di Giovanni sonovi due let-
tere da me a lui scritte." .

" Andai dunque ; e benche fossi, come sogliono es
sere i giovani, giildice 1Jenignissimo delle case mie,
nondimeno mi vergognai di seguitare il giudizio di me
medesimo, 0 veramente di que1li dai quali io era chia
mato, perche seDza dilbbio non l' avrebber fatto; se nOll
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mi avessero giudicato degno dell' offerto ooore. Quindi
io presi prirnieramente la via di· Napoli; e venni a que!
grandissimo re e 610sofo Roberto, chiaro non piu per 10
regno che per Ie Iettere, tmico re che ebbe l' eta nostra,
arnico della scienza ed insieme della virtU; e venni '.
lui, acciocche egli di me gitdicasse, secondoche fossegli
sembrato; dal quale in che modo io sia stato veduto,•ed in coo luogo della grazia sua ricevuto, ed io stesso
ora me ne maravig]io, e tu, 0 lettore, se '1 potessi co
noscere, n' avresti bene, io credo, maraviglia. Udila
poi la cagione del mio venire a lui, eg]i si rallegro sam
mamente seco pensando alIa fiducia mia giov~nile, e
forse anche pensancto, che ]' onore in che io saIiva DOD

doveva essere senza la gloria sua, avendo io eletto com
petente giudice lui solo, infra tutti gli uomini. Coo piu?
Dopo Ie molte parole fatte sopra varie cose, io gli mo
strai la mia .I1jrica, la quale piacquegli tanto, che mi
chiese in luogo di gran dono, ch' io a lui ]a dedicassi.
.n che ne potei, ne certamente volli negare. Finalmente
de] trattar sopra quello per cui io era v~nuto,m' assegno
i1 giorno ; ed in questo mi tenne presso di se dal mezzodi
sino a] vespro; e perche crescendo ]a materia, il tempo
parve breve, fece il medesimo ne' di seguenti: cosi per
tre giorni fatta pruova di mia ignoranza, nel terzo d~mi
giudico degno della laurea. Egli me ]a offeriva in Na
poli; ed acciocche io gli consentissi, me ne stringeva
ancora con mo]ti prieghi. L' amor di Roma vinse in
me I' istanza pur venerabile di re cosl grande. Percio
vedendo egli essere la volonta mia inflessibile diedemi
lettere, e mando meco nunzj al senato Romano, faclm-
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dogli con pubblico atto assai favorevolmente sapere il
giudizio da lui fatto di me; il quale giudizio del re fu
alJora conforme e a quello di molti, e principahnente al
mio. Ora, e il giudizio di lui, e il mio, e di tutti quelli
ebe medesimamente sentirono, io non approvo. 1m-•percioccbe pote in lui 1'· affezione sua verso di me,
e 'I favor dell' eta, piu cbe l' amore del Vag>. Niente
dimeno io venni aRoma; e bencbe indegno, pure affi
dit.tomi in cosi grande giudizio, rozzo io ancora ed acer
bo nelle scolflsticbe discipline, ebbi, con somma letizia
di que' Romani cbe alia solenne festa poterono interve-

: nire, la poetica laurea; sopra Ie quali cose sonovi delle
lettere da me scritte ed in versi ed in prosa. Per
questa laurea poi io non acquistai molto di scienza, rna
ben molto d' invidia; il cbe a dire sarebbe piu lunga
storia che questo Iuogo non richiede."

" Indi partitomi, venni a Parma; e con quegli ottimi
e verso di me liberalissimi signori di Correggio io stetti
alOOn tempo, mai non iscordandomi del ricevuto onor
della laurea, ed essendomi sempre a cuore, cbe altrui
non paresse data ad uomo indegno di quella. Un w,
mentre io me n' andava su per que' monti, entrai, di Ii
dal fiume Enza, nel contado di Reggio, in una selva
che Piana e detta; e quivi preso dalla vagbezza del
luogo, volsi la mente e Ia penna alla intermessa mia
/J.'frica; e riacceso in me l' ardore dell' animo cbe pa
reva sopito, alquanto scrissi in quel giorno; di poi,
ne' di seguenti ogni giorno alcuni versi, finebe ritornato
a Parma, e travata una casa in luogo appartata e queta,
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ehe avlmdola poi comperata ancbe al presente e mia.
eon tanto carore in brevissirno tempo condussi a termine
quell' opera, ch'io medesimo ora De ho meraviglia."

"Tornai quindi al fonte Sorga ed aUa Mia solitudine
di Ia dall' Alpi; da poi che dimorai lungamente in Par
ma, e in Verona, e in Milano; e fui in ogni luogo avuto
caro, merce di Dio, pili ch' io non meritava. Dop<)
molto tempo acquistai, cosi la fama risonando il mio
nome, la benevolenza di Jacopo da Carrara, il giovane,
uomo ottimo, ed a cui io non so se nell' eta sua alcuno
~ numero de' signori sia 5tato a lui somigliante, anzi
oon so che nOD De fu Dessuno: egli e per nunzj e per
Jettere, e di 10. dall' Alpi quando io v' era, eDell' ltalia,
dovuDque io mi trovai, per molri anni tanto wi prego e
riprego, e tanto mi stimolo d' avm"e iD grado l' amicizia
sua, che finalmente, quantunque Diuna buona ventura
sperassi, d~liberai d' andare a lui, e vedere a cbe oosi
forte instanza d' uom COSl grande e da me QOn CQOO-

sciuto dovesse liuscire.''' ..

" Per tanto Degli illtimi anni della. mia vita io vepj a,

PBdova, dove fui ricevuto da qnel nobile \Iomo di chia
rissirna memoria eon maniere non solamente umaoe, ma
quasi somiglianti a queUe con Ie quali Ie anime baate
sono ricevute Del cielo. Egli infra Ie molte cose, sa
pendo eh' io sin dall' infanzia tenni vita clericale, fece si
eh' io fui eletto canbnico di pado.va, a fine di strmgermi
con piu forti nodi non solamellte ase medesimo, rna
eziandio alIa patria sua: di che ill somma io bo a dire,

23*
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che se la vita di lui fosse stata piu lunga, io avrei posta
fine del tutto alle mie mutazioni ed a' miei viaggi. Mil,
oime, nessuna cosa quaggiu e durevole, e se qualcbe
dolce ci si fa sentire, il subito suo fine e amaro: di poi
due anni non compiuti, Iddio 10 tolse a me, e alia patria,
ed al mondo giil. lasciato da lui: ne di lui eravamo
degni (amor> non m' inganna) ne io, ne la patria, ne il
mando. Benche poi ne rimanesse il figliuolo dirlui, il
quale fu uomo prudentissimo, e sempre secondo I) esem
pio del padre suo, m' ebbe caro; io nondimeno perduto
quello col quale convenlvami in ogni cosa e nell' eta
specialmente, di nuovo ritornai nelle Gallie, non sape~o
come stare fermo: ne cio io feci per voglia di riveder
quelle cose vedute mille volte, ma per desiderio d' alIe
viar Ie mie noie, alla guisa degl' infermi, colla mutaziona
de' luogbi.l!

"Ma alia fine io ritornm 10 Padova; dove 0 per
I' eta mia, 0 per Ii miei peccati, 0 per una cosa e per
I' altra, come io _edo, fui infermo tre anni interi. La
rebbre divenutami giil. famigliare, un di mi prese violen
tissimamente. Subito convennero i medici, altri per
comandamento del figliuolo di Ja.copo, ed altri per
I' amicizia loro verso di me. Essi, fatte malte questioni,
come ecostume, definlroDo ch' io era per morire in
sulla mezza notte; e di quella notte gia volgevano 19
ore prime. . Voi vedete quanto breve spazio di vita
restavami, se fbssero state vere queUe cose delle quali
favoleggiano questi nostri Ippbcrati. Ma essi ogni eli
piu e piu mi confermano in que~a opinione che di IOTO
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sempre io ebbi. Dlssero che I'imico rimedio d' allun
~armi un poco Ia vita potea essere, se, per non so quale
artifIzio Ioro, io fossi tocGo si che il sonno non mi pi
gliasse: che per tal modo io sarei forse vissuto infino
all' aurora: meree penosa di si breve spazio; e il to
r;liermi il sonno in quello stato era pure il medesimo
che darmi certa morte. Per tanto non furono punto
obbediti; imperciocche io cosi pregai gli amici, coo
comandai a' famigliari, che niente di quello che da' me
dici fosse detto, mai fosse fatto sopra il mio corpo; 8

che se pur qualche' cosa al tutto far 5i dovesse, Ia con
trana fosse fatta. Per il che io passai q~ella notte in
un sopore dolce e p~ofondo, e alIa placida morte, come
Virgilio disse, somigliantissimo. A cbe pili parole?
Tornati que' medici, il ill seguente, forse per assistere
alle mie esequie, trovarono cbe io, il quale doveva mo-·
rire nella mezza notte, stava scrivendo; ed attoniti non
ebbero altro' a dire, se non che io era un uomo ~ara

viglioso."

" Cosi dunque mi volve e mi rivolve la Mia ventura,
e quantunque talvoIta io sembri sano, pur sempre sic
come credo, io sono infermo; altrimenti onde spuntil.r
potrebbero in me febbrisi rapide, e l' una appresso
l' altra rigermogliare! Ma che rileva ch' io fossi morto
in quella mezza notte, 0 ch'io muoia in un altro istante ?'
Di certo a quel fine io me n' andava. Che nUOC8
adunque a chi e per cadere, s' egli cade, ° che giova il
rilevarsi a chi e per ruinare ben tosto ?"
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" Pur finalmente ]a mia sentenza equesta; che a me
altro pin DOD rimane da pensare De altro da desiderare
se non se ~n fine buono; e gia questo D' e certamente
il tempo. Per la qual cosa Don voIendomi io allontaDar
troppo dal mio Benefizio in uno de' colli Euganei, di
Iungi daIla cittil di Padova presso a dieci miglia, edifieai
una casa piccola, rna piacevole e decente, in mezzo a
poggi vestiti d' olivi e di viti sufficienti abbonde\'olmente
a Don grande e discreta famiglia. Or qui io traggo la
mia vita; e benche, come ho detto, infermo nel corpo,
pur tranquillo nell' animo, senza romori, senza divaga
menti, senza sollecitudini, leggendo sempre e scrivendo,
e lodando Dio, e Dio ringraziaotio come de' beni cosi
de' mali, che, s' io non erro, non mi son!> suppliej, rna
continue prove. E in questo mezzo io fo orazion6 a
Cristo, acciocche egli faccia buono iJ fine della mia vita,
e mi i.bbia misericordia e ~i perdoni, anzi dimenticbi i
peccati miei gioveDili; onde sulle mie la'bbra nessuna
voce in questa solitudioe piti soavemente risuona, cba
quel verso de' Salmi: Delicta juventutu meal et igno
r/nltitu was ne memineris. E con ogni a1fetto de]
coore prego Iddio, che gli piaccia quando che sia di
porre freno a miei pensieri per com lungo tempo insta
bili ed ef11lnti; e da poi cbe furono invano sparti in
molte cose, di convertirli a se unica, vero, certo, incom
mutihile Bene."

Fin qui il Petrarca medesimo, e quanto se ne po
trehbe scrivere 0 dire, nol farebbe meglio conoscere.
La Dobiltil del carattere, l' illibatezza de' castumi, la

J
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schiettezza del cuore, tlltto vi si trova congiunto a quella
modestia che sta cosi bene ai grand' uomini, e per cui
:sovente tali si riconoscono. La considerazione che ot
tenne, e per i suoi lumi e per la sua probita, 10 fece in
caricare delle pili importanti commissioni di stato; e
nell' intralciata e tenebrosa politica di que' tempi, egli
fece intendere piu altamente che altri non avrebbe mai
ratto, la voce della giustizia edell' umanita, e sapra
tutto il zelo per la sua patria. Se non ebbe sempre
l' intento propostosi nelle sue gravi negoziazioni, Don
gli manco mai la stirna di quelli che De 10 incaricarono,
e di quelli pure cui era deputato per trattame. n dotto
signor Sismondi, Della sua Storia des Republiqua
Italiennes du Moyen Age, dice che Petrarca era conside
rata come un poteDtato, e la sua presenza equivaleva
ad un esercito. Alle pubbliche virtu.congiunse tutte
queUe che fanno l' incanto della vita privata, e fra questa
in grado distinto, Ia benevolenza d' amico. Un certa
Lello, Romano, gentiluomo affezionato al Colonna, ve
!Covo di Lombez, di cui egli trasformo il nome in quello
di Lelio; ed un Luigi nato sulle rive del Reno che
appello Socrate per la gravitit de' costumi, furono con
Sennuccio del Bene i suoi pili intrinsechi amici, e ri
cordano, nei sentimenti come nel nome, i piu venerati
modelli di quell' antichita. ch' era I' idolo del Petrarca.
Grato ai beneficj, non ne perdette giammai la rimem
branza, e quei tanti illustri personnaggi che 10 amarono,
cbe 10 protessero, se noti non fossero per Ie loro qualita,
non Iascierebbero d' esserlo pei ripetuti omaggi della
sua riconosceDza, cbe si trovano negli scritti suoi. Fu
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da taluni accusato il Petrarca di vanita; Ie sue ingenue
confessioni contenute nel compendio di sopra trascritto
rispbndono a tale ingiusta taccia, -che se scusabile fosse
mai, 10 sarebbe pur certamente in un uomo, che, colle
sue virtu, co' suoi studj, col suo carattere, divenne
l' 8.rbitro rispettato da' Papi, dag\' Imperadori, e da' prin~
eipi tutti del suo tempo. Una tale celebritiL non s' ot
teneva in quei tempi, come s' ottengono a' giorni nostri
certe enfatiche riputazioni appogg\ate su fragili basi, e
no~ confermate dalla imparziale posterita.

Poco diiemo degli amori suoi oltre quelJo che ne
abbiamo citato. Dobbiamo ad essi i piu teneri versi
ltaliani, e I' autare per essi ottenne una ceIebritiL fra i
pbsteri, cbe certamente non isperava per questa mezzo.
Anzi giunse a tal segno l' entusiasmo pel poeta, che per
piu d' un &ecolo fece obbliare l' uomo di stato, il dotto
filosofo, I' elegante scrittore Latino. Quasi tutti i teneri
sfoghi veementi della sua passione li scrisse egli in Ita..
liano, come se non credesse _degni i traviamenti del
cuore d' essere esposti nella lingua Latina riservata ad
argomenti piu serj.

Come fil050fo, Petrarca fu superiore al suo tempo.
Sprezzo gli a5511rdi sistemi, rettifico gli errori anche
idolatrati, e fu in tutto guidato daUa ragione e dall' amore
della veritiJ.. Esso aveva continuamente tra mano Ie
opere di Cicerone, di Seneca, di Sant' Agostino. Nelle
lue opere Latine, il poema dell' .I1'frica, ebe gli merito
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la corona, benche appena incomincia1o, e forse la pili
imperfetta delle sue produzioni.Fra gli scritti in prosa,
il pili rinomato e il Rimedio dell' una e dell' altra For
tuna. II suo piano e pili vasto e pili proficuo di quello
di Seneca, e pare ch' egli abbia felicemente sviluppata
l' idea d' Orazio espressa nell' ode, .lEquam memento.
Pero la migliore delle sue opere Latine e quella cbe
inti1olo Delle Case Memorlibili. I pili importanti argo
menti dell~ morale filosofia vi sono ilIustrati con gran
numero di luminosi esempj, e can una si vasta erudi
zione, cbe 10 fa d' assai superiore a VaIerio Massimo, di
cui raro a non mai si rende plagiario, quan~unque in
argomento quasi conforme. II libro Della Vera Sa
pienza, il trattato Dell' O'zio, il Colloqu·io con Sant' Ago
stino, non menD che I' Itinerario Si1iaco possono cbia
marsi opere ascetiche, in cui Petrarca non fu pera
inferiore a se stesso. Oltre queste e varie altre opere
di minor conto, abbiamo di lui infinite epistole e fa
fJigliari, e senili, e senza titolo. Se non si trova sem
pre in esse I' elegante scrittore, vi si seopre pero co
stantemente I' uomo virtuoso ed il vero filosofo.

Si farebbe un libro delle sue massime e riflessioni
morali. Gli onori ricevuti non 10 invanirono, e ne co
nosceva la vanita. Dice, parlando della sua corona
zione in Campidoglio: "Quella corona ne pili dotto
mi fece, ne pili eloquente, ne ad altro servi cbe a susci
tarmi contro I' invidia, e a turbarmi il riposo." Ed
altrove, "Nella gioventli," seriveva egli, "io non isti
maya che me stesso; nella virilita io Don dispregiava

..
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che me stesso; nella vecchiaia io dispregio tutto, e plU .

eli tutto me stesso." Qual profondo soggetto di meeli
tazione il vedere in un tant' uomo una. tale opinione di
ail medesimo !

Vcdemmo, dal compendia della sua vita tratto daDa
sue Opere, essersi egli ritirato, negli ultimi anni suoi, in
Arqua, per finirvi tranquillamente i suoi giorni. In fatti
la mattina del di 19 Luglio mille trecento settantaquattro,
Cu egli ritrovato morta da apoplesia 0 da epilepsia entro la
propria biblioteca col capo appoggiato ad un libro. Fu
sepolto nella chiesa d' Arquit., ove gli fu innalzato un
15epolcro in marmo con nobile iscrizione, piu conosciuta
d' un distico che qui trascriviamo, attribuito allo stesso
Petrarca, e che trbvasi inciso sopra una delle quattro
colonne che sostengono il mausoleo :

Inveni requiem; spes et fortuna valete ;
Nil mihi vobiscum est, lUdite nunc alios.

...

Giovanni Boccaccio.

COME della materia del bogliente ferro, daDe mar
tella fabbrili battuta, sogliono scintillare alcune scaglie
afFocate a modo di razzi in giro risplendenti, cosi bat
tendo in prima Dante, poi il Petrarca, uomini d' altissi
roo ingegno, la invecchiata Poesia, acciocche in quella
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Ia ruggine di molti secoli scotessero, la quale bruttissi
mamente pigliimdola I' aveva quasi rosa, quasi d' una
percossa selce illusmssime scintille, da poetico spirito
mosse, crebbero in luminose fiamme grandemente ri
splendenti, cioe Zanbbio [da Strata, Poeta], del quale di
sopra abbiamo fatta menzione, e questa Giovanni, di cui
al presente abbiamo a dire, felicemente uscirono. nco
stui padre fu Boccaccio da Cel'taldo, castello del contado
Fiorentino, uomo d' ornamento di costumi celebrato.
Questi per Ie sue mercatanzie, alle quali attendeva, slando
a Parigi, come era d' ingegno liberaIe e piacevole, cosi
fu di complessione allegra e di facile inclinazione ad
amore. Per questa piacevolezza della sua natura e
de' costumi s' innamoro d' una giovinetta Parigina, di
sorte mediocre tra nobile e borghese, della quale arse
di veemenussimo amore; e, come vogliono gli osserva
tori delle opere di Giovanni, quella si congiu~se per
isposa, della quale poi esso Giovanni fu generato, il
quale fanciullo sotto maestro Giovanni, padre di Zan6
bio Poeta, non pienamente avendo imparato gramatica,
volendo, e costringendolo il padre per cagione di gua
dagno, fll costretto ad attendere all' abbaco, e per la
medesima cagione a peregrinare. E avendo per molte
e diverse regioni or qua e or la lungamente errato, e
gi8. aI ventottesimo anno pervenuto, per 10 comanda
mento paterno a Napoli nella Pergola si fermo, dove
stando un di, a caso andandos~ a diporto solo, pervenne
al luogo, dove la cenere di Virgilio Marone e seppelli
ta: il cui sepolcro ragguardando Giovanni, e con am
mil'azione lungamente quel, che dentro chiudeva, e la

~4
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lama di queUe ossa con animo sospeso meditando, co
mincia subitamente ad accusare, e lamentarsi della sua
fortuna, dalla quale violentemeDte era costretto a darsi
aile mercatanzle a lui odiose. Onde da un subito
amore delle Pieride Muse tocco, tornando a casa,
sprezzate al tutto Ie mercatanzle, con ardentissimo stU
dio alla poesia si dette: nella quale in brevlssimo tem
po congiugnendo insieme il nobile ingegno, e l' ardente
desiderio, fe' mirabile profitto. Della qual eosa avve
dendosi il padre, e stimando la inclinazione celeste piu
nel figliuolo potere, che l' imperio paterno, a suoi studj
ultimamente consenti, e co' favori a lui posslbili l' aiuta,
quantunque prima allo studio di Ragione Canooica 10
inducesse.

Giovanni, poiche si senti libero, con grandlssima cu
ra comincia ad investigare quel, che alIa poesia era di
bisogno: e vedendo i principj e' fondamenti de' poeti, i
quali circa Ie finzioni e favole conslstono, -esser quasi
totalmente perduti, come se aa fato fosse mosso, si
mise in camino, ne si spaventa di faticoslssime peregri
nazioni, perocche molte e varie regioni certissimamente
trascorse, Delle quali con gran sollecitudine investiga
cia, che de' poeti si potea avere, e eziandio gli studj
Greci con difficile e pertinace studio ricerca, onde al
CUDa cosa potesse cavare, usando per maestro Leonzio
Greco, della poesia Grec_a peritlssimo; e ulti~amente

cia, che col suo lungo studio pote trovare, in un vo
lume ridusse, il quale intitolo De Genealogia Deorum,
dove i comenti degli antichi poeti con mirabile ordine,
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ed elegante stilo, cio che moralmente intese per aIle
goria sono raunati: opera certamente dilettevole e
utile, e molto necessaria a chi vuole i velami de' poeti
conoscere, e senza la quale difficile sarebbe intenllere i
poeti, e la 101'0 disciplina studiare, perocchetutti i mi
steIj dei poeti, e gli aIlegorici sensi, i quali 0 finzione di
storia, 0 favolosa composizione occultano, con mirabile
aeume d' ingegno in pubblico, e quasi alle mani di cia
seuno ridusse. E conciossiacosache i -nomi de' Durni,
monti, selve, laghi, stagni, e mari, i quali ne' volumi
poetici ed ist6rici sono scritti, fossero variati 0 dal prO
prio piacere di diversi secoli, 0 da varj avvenimenti, e
pero con diversi nomi f6ssero chiamati, i quali 10 intel
letto di chi leggeva 0 vanavano, 0 tenevano sospeso,
pero compose un libro de' fiumi, e monti, e d' altre so-

. praddette cose, nel quale espressamente dimostro cia
scuna cosa, con che nomi secondo il corso del tempo
era notata: il quale i lettori delle cose antiche da molti
errori puo-liberare. Compose ancora un libro De' Caai
degli Domini Illustn: e un altro Delle Chiare Donne:
ne' quali di tanta facondia, ed eleganzia di sermone, e
gravitit. risplende, che gli altissimi ingegni degli antichi
in quel trattato si puo dire non solamente agguagliare,
rna forse anzi meritamente superare. Oltre aile pre
dette opere compose I' E'gloghe sedici bellissime, e
molte Pistole in versi, e in prosa, Ie quali appresso
a' dotti non sono in piccolo prezzo. E eeriamente i
volumi, ch' egli compose, agli uomini piu degni gratissi
mi, eziandio tacente me, dimostrano, quanto fu il suo
grande ingegno.
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II Petrarca eziandio, al quale fu SI amico, che erano
stimati una anima in due corpi, lui mirabilmente per la
verita, come dice, e non per calore dell' amicizia, col
lauda: ed esso Zanobio Poeta, come ne' suoi versi di
mostra, in lui rimette I' lubitro dell' eleggere la materia
dello scrivere. Sand a'ncora molte sue opere com
poste in vulgare sermone, alcuna in rima cantata, aleuna
in prosaica composizione descritta, nelle quali per la
lasciva gioventu alquanto apertamente il suo ingegno si
sollazza: Ie quali dipoi, essendo invecchiato, stirno di
parre in siIenzio; rna non pote, come desiderava, la
parola gia detta al petto rivocare, ne il foco, che col
rnantice avea acceso, colla sua volonta spegnere. Me
rite certamente Sl degno uomo d' esSere colla poetica
laurea coronato, rna lit trista miseria de' tempi, la quale
i Signori delle cose ternporali col vile guadagno aveva
involti, e la sua poverta questo vietarono; rna certa
mente i volumi da lui composti, degni d' essere laureati,
in luogo di mirto e d' ellera, furono aile sue degne
tempie.

Fu Giovanni di statura alquanto grassa, rna grande:
faccia tonda, rna col naso sopra Ie nari un poco de
presso: labbri alquanto grossi, nientedimeno belli, e
ben lineati: menta [arata, che nel suo ridere mostrava
bellezza: giocondo ed allegro aspetto in tutto iI suo
sermone: in tutto piacevole, e umano: e del ragionare
assai si dilettava: molti amici Sf acquisto colla sua dili
genza, non pero aleuno, che la sua poverta. sovvenisse.
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Questi fini l' Ultimo suo giomo nell' anno della Grazia
mille trecento settantacinque, e dell' eta. sua sessantesimo'
secondo, e nel castello di Certaldo nella Canbnica ono
revolmente fu seppellito coil' epitaffio, il quale, lui vi
vente, a se medesimo fe' in questo modo:

Hac sub mole jacent cinerea ae ossa Joh8.nnis.
Mens sedet ante Deum, meritis ornata labbrum
Mortalis vi1:le. Genitor Bocch8.ccius illi.
Patrla Cert8ldum. StUdium filit alma Poesis.

24*
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-
Come nacque Parle amY-a e Parte GhiheUina, e come it

maladetto Seme venne e com·incio in ltalia.

NELL' Alamagna furono gia due carissimi compagni,
i quali erano gentili e rieehi, e vicini I' uno all' altro un
miglio, e I' uno aveva nome Guelfo e I' altro Ghibellino.
Avvenne ebe tornando loro un di da eaeciare, ebbero
quistione'iosieme per una cagna, e dove ehe prima egli
erano compagni ed amici, diventarono nimici, e sempre
attesero a inimicare I' un l' altro; e vennero in tanta
divisione, ehe I' uno e l' 8ltro faceva Ie invitate e Ie ra
gunate grandi di Ioro amici, per farsi guerra insieme.
E moltiplico tanto questo scandolo, che tutti i signori e
baroni dell' Alamagna ne vennero divisi per questo, pe
ro che l' uno teneva con Guelfo, e l' altro con Ghibellino,
ed ogni anno ne morivano assai dell' una parte edell' altra.
Ora veggendosi Ghibellino oltraggiare da Guelfo, epa
rendogli che Guelfo avessepiu potenza di lui, raeeoman
dbssi all' Imperadore Federico I., il quale regnava a quel
tempo. Perche veggendo Guelfo, che Ghibellino 's' era
raeeomandato all' Imperadore, mando a Papa Onorio
II., il quale era in discbrdia con l' Imperadore, e a lui si



STORIE. 288

raecomando, e significo il falto come stav.. Dove ilPapa
intendendo che It Imperadore aveva presa la parte
de' Ghibellini, prese anch' egli la parte de' Guelfi. E
quindi derivo che la Sedia Apostolica e Guelfa, e I' Im
perio Ghibellino. 8i che quella maladetta cagna Cu
origine e fondamento di parte Guelfa e Ghibellina.

Ora avvenne che negli anni di Cristo mille duecento
quindici il detto seme venne in Its.lia in questo modo.
Essendo Podesta di Firenze messer Guido Orlandi (ed
era un grande e bello ufficio I' esser Podesta di Firenze),
era in casa i Buondelmonti un cavaliere ch' aveva nome
masser Buondelmonte, il quale era bello, e ricco, e va
laroso. II detto messer Buondelmonte giuro una fan
ciulla degli Amidei per moglie, e impallnolla, e promise
con queUe 801enoita che s' apparteogono iotoroo a cio.
Pasllando poi messer, B!l0odelmonte un giorno da casa
i Donati, una donoa, la quale ebbe nome madonna La
paccia, vide messer Buondelmonte, e chiamollo e disse :
cc Messere, io mi maraviglio forte di voi, come voi vi
liate inchioato a tor per moglie una, che non si con
farebbe a scalzarvi; ed io v' aveva serbata uoa mia
figliuoIa, la quale io voglio che voi veggiate." E suhito
chiamo questa sua figIiuola, la quale aveva nome Ia
Ciulla, bella e vaga quanto fanciulla Qi Firenze, e mo
strolla a messer Buoodelmoote, e disse : " Questa vi ser
bava io." Perche messer Buondelmonte veggendo
questa fanciulla, se ne fu innamorato, e disse: "Ma
dorma, io sono apparecchiato di fare cio che voi vo
Iete ;" e innanzi che si partisse, la tolse per moglie, e
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dielle l' anello. Sentendo gli Amidei che Messer
Buondelmonte aveva tolta un' altra moglie, e non vo
leva la loro, rurono insieme, e con loro altri amici e
parenti si consigliarono di vendicarsi di questo che ave
va fatto loro Messer Buondelmonte. Nel qual consiglio
si trovo Lambertuccio Amidei, e Schiatta Ruberti, e 'I
Mosca Lamberti, ed altri assai. E chi consigliava che
si gli desse delle busse, e chi diceva che si gli desse un
colpo nel volto, e chi diceva una cosa e chi un' altra.
Ove si levo su il Mosca Lamberti, e disse: "Cosa
fatta capo ha;" quasi volendo intendere, che uomo
morto non fa mai guerra. Fu preso dunque partito
d' ucclderlo, e cos! Cu Catto; che tornando Messer
Buondelmonte una Mattina di Pasqua da mangiare
d' oltr' Arno da casa Bardi, essendo in su un palafreno
tutto bianco, ed egli vestito d' una lOba bianca, essendo
a pie del ponte vecchio, di qua dov' era una statua di
Marte, la qual adoravano i Fiorentini quando erano pa
gani, ed era dove oggi si vende il pesce, usci addosso a
costui una brigata, e tiraronlo a terra del cavallo, e quivi
l' ucclsero; di che Firenze n' ando a romore per la
morte di questo MeSSer Buondelmonte. E per detta
morte si divisero Ie nobiIi famiglie e casati di Firenze ;
e chi tenne co' Buondelmonti, i quali si fecero capo di
parte Guelfa, e chi tenne con gli Amidei, che si fecero
capo di parte Ghibellina.

Quei che tennero parte Guelfa, rurono questi: Buon
delmonti, Nerli, Jacopi, Deti, Rossi, Bardi, Fresco-.
baldi, Mozzi, Pulci, Gherardini, Foraboschi, Bague-
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si, Guidalotti, Sacchetti, Manieri, que' da Quona,
Luccardesi, Chiaramontieri, Cavalcanti, Compiombe
si, Giandonati, Scali, Gianfigliazzi, Importuni, Eo
sticchi, Tornaquinci, Vecchiettir Tosinghi, Arigucci,
Agli, Adimari, Bisd6mini, Tedaldi, Cerchi, Donati,
Arighi, e que' della Bella. Tutte queste famiglie
con altre popolane per la morta di messer Buon
delmonte si fecero Guelfe. E quelle che diventarono
Ghibelline {urono queste: gli Uberti, Amidei, e ne ru
rona capi i conti da Gangalandi, Ubriachi, ManneIIi, Fi
fanti, Infangati, Malespini, que' da Volognana, Scolari,
Guidi, Galli, Capiardi, Lamberti, Saldanieri, Cipriani,
Toschi, Amieri, Palermini, Migliorelli, PigIi, bencM
parte di loro si fecero poi Guelfi; Barueei, eatani, e
Catani da Castiglione, Agolanti, Brunelleschi, beneM
poi si facessero Guelfi; Caponsacehi, Elisei, Abati, Te
daldini, Giuochi, Galigai, Tutti questi diventarono Ghi
bellini per la morta di messer Buondelmonte; dove si
vlmnero partendo e dividendo tutti i signori e p6poIi d' 1
twa, riempiendosi di questo mal seme; e tutti i Guelfi
tennero con Santa Chiesa, e i Ghibellini con Io Impe
radora. Si che ora hai udito, che per una cagna si co
mincic, parte Guelfa e parte Ghibellina nell' Alamagna, e
poi in Italia nacque per una femina, come detto edi
sopra.
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II Conte Ugolino.

NELLI anni di Crtsto mille duecento ottantotto del
mese di Luglio, essendo poco tempo innanzi creato in Pisa
grande divisione e sette per cagione della signoria, che
dell' una era capo il giudice Nino di Gallura con certi
Guelfi, edell' altra era il conte Ugolino de' Gherarde
scbi con altra parte de' Guelfi; della altra era capo
I' arcivescovo Ruggieri delli Ubaldini con Lanfranchi,
con Sismondi, e con Gualandi, e altre case GbibeIline ;
onde il detto conte Ugolino per essere Signore s' accosto
col detto arcivescovo e sua parte, e tradio il giudice
Nino, non guardando perche fosse suo nipote figliuol.o
della figliuola; e ordinarono che con suoi seguaci fosse
cacciato di Pisa 0 preso in persona; onde il giudice
Nino sentendo cio, e non veggendosi forte, si parti della
terra, e and6ssene a un suo castello cbiamato Calci, e
allegossi co' Fiorentini e Lucchesi per guerreggiare i
Pisani. n conte Ugolino, anzi che il giudice Nino si
partisse, per coprire meglio il suo trattato e tradimento,
ordinata la traccia del giudice, si parti di Pisa, e and6sse
ne a un suo rnaniere chiamato Settimo ; e come seppe la
partita del giudice Nino tomo in Pisa con grande alle
grezza, e da' Pisani fu fatto Signore con gran trionfo e
onore; rna poco stette in signoria, . • • •. cbe come era
conceputo per 10 arcivescovo di Pisa e suoi seguaci di
cacciare di Pisa il giudice Nino e suoi col tradirnento e
trattato del conte Ugolino, scemata la forza de' Guelfi
I' arcivescovo ordino di tradire il conte Ugolino; e subi·
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tamente a furore di pbpolo il fece assalire e combattere al
palagio, facendo intendere al popolo, ch' egli avea tradito
Pisa e renduto Ie loro castella a' Fiorentini e a' Lucchesi ;
e senza aleuno riparo, rivoltosi il p~Io addosso, fu pre
so ; e nel detto assalto fu morto un suo figliuolo bastardo e
un suo nipote; e preso il conte Ugolino e due suoi
figliuoli, e due nipoti figliuoli del figliuoIo, Ii misero in
prigione, e cacciarono di Pisa tutt~ sua famiglia e suoi
seguaci, e Visconti, e Ubizini, Guatani, e tutte I' altre
case Guelfe di Pisa. E cosi fu 10 ingiusto traditore dal
traditore tradito giustamente; onde parte Guelfa di
Toscana n' ebbe grande abbassamento.

Nel prossimo anna del mese di Marzo riscalda.ndosi
la guerra in Toscana tra' Guelfi e Ghibellini, per la
guerra cominciata tra' Guelfi Fiorentini e Sanesi con
Ii Aretini, e da' Fiorentini e Lucchesi contra a' Pisani,
i Pisani eIessero per Ioro capitano di guerra il conte
Guido da Montefeltro, dimdoli grande giurisdizione e
signoria. ••••• E giunto il detto conte in Pisa del
detto mese di Marzo, i Pisani, che avieno messo in
prigione il conte Ugolino con due suoi nipoti e due
figliuoli, si Cecero chiavare Ia porta della torre, ove erano
in prigione, e Ia chiave Cecero gittare in Arno, e vieta
rona a' detti prigioni ogni vivanda, i quaIi in pochi giorni
vi moruono di fame. Ma prima domandando il conte
Ugolino, con gran grida, penitenza, non Ii concedettero i
Pisani prete ne frate, che l' andassero a confessare. E
poi trntti tutti e cinque morti insieme fuori della prigio-

•
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ne vilmente furooo sotterrati; e dall' ora innanzi fu la
detta torre, dove morirono, cbiamata la Torre della
Fame.

Giornata di Pavia.

FINALIIENTE non essendo possibile a' capitani Im
periali sostenere piu per mancamento di danari I' eserci
to loro in quell' alloggiamento, e considerando, cbe riti
randosi, non solo si perdeva Pavia, ma restavano senza
speranza di difendere Ie altr~ cose, che possedevano
del ducato di Milano, avendo anco grandissima confi
denza d' ottener la vittbria per la virtu de' soldati loro,
e percbe nell' esercito Francese erano moltissimi di
sbrdini, ed oItre esserne partiti molti fanti, non corn
spondeva il numero di lungbissi~o intervallo a quello
eh' erano pagati; la notte avanti il vigesimoquinto giorno
di Febbraio, giorno dedicato, secondo il rito de' Cristiani
all' Apbstolo Mattia, ed il medesimo giorno, natale di
Cesare, deliberati d' andare a Mirabello, dove alloggia
vallO alcune compagnie di cavalli e di fanti, con inten
zione, non si movendo i Francesi, d' aver liberato l' as
sMio di Pavia, e, movlmdosi, tentare la fortuna della
giornata. Pero avendo fatto dare nelle prime parti
della notte piu volte all' armi per straccare i Francesi,
fingendo volergli assaItare verso il Po, Tesino, e San
Lazzaro, dipoi a mezza Dotte essendosi per comanda
mento de' capitani tutti i soldati messi una camicia

•
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bianca suIle armi per segno di riconbscersi dai Franzesi,
fatto due squadre di cavalli, e quattro di ranti, nella
prima sei mila fanti, di~isi in parti eguali di Tedeschi,
Spagnuoli, ed Italiani sotto il marchese del Vasto; la

. seconda solo di ranti Spagnuoli sotto il marchese di Pe
scara; la terza, e quarta di Tedeschi, guidata dal vi-

- cere, e dal duca di Barbone; ed arrivati al mura del
Barco, con muratori, ed eziandio con aiuto de'soldati,
essendo qualche ora innanzi giorno, gittarono in terra.
sessanta braccia di mura, ed entrati nel Barco, la pri
ma sqlladra ando alIa volta di Mirabello, il resto dell' eser
cito alIa volta del campo: rna il re Francesco, intesa
I' entrata nel Barco, pensando andassero a Mirabello,
usci dagli alloggiamenti per combattere sulla campagna
aperta e spianata, desideroso si combattesse piu presto
quivi che altrove; per la superiorita dei cavalli; ordi
nando nel medesimo tempo, che Ie artiglierie si volges
sel'O \'(!rso gli inimici;· Ie quali battendogli per fianco fe
cero qualche danno al retroguardo.

Urtossi in questo mezzo ferocemente la battaglia
Imperiale con 10 sqlladrone del Re, che ordinaria
mente era la battaglia, ma secondo camminavano gli
Spagnuoli fu I' avangiJardia; dove egli combattendo
egregiamente sosteneva I'impeto degli inimici, da' quali
i suoi rorono costretti per il furore degli scoppietti
a piegare insino a tanto, che sopravvenendo gli Sviz
zeri, gli Spagnuoli furono ributtati da loro, e dalla
cavalleria, che gli assalto di fianco.· Ma chiamato
da! marchese di Pescara. il vicere, e sopraggiungendo

25
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con i fmu Tedeschi, roppero fadlmente, e con molta
uccisiope, gli Svizzeri, i quali Don corrispbaero que!
giomo in parte alcuna al valore sOlito a dimostfarsi. cia
Ioro nelle altre battaglie. Ed e.sando i1 Re con grm
numero di geote d' arma nel mezzo deDa battaglia, e
sforzandosi di Cermare i suoi, dopo aver combattulo
molto, ammazzatogli i1 cavallo, ad egli bencoo leggier-.
mente Cerito nel volta e nella mano, caduto in terra, fn
preso da cinque soIdati, cbe nOD 10 conoscevano. Ma
sopravvenendo il vicere, dandosi a conoscere, ed egli
baciiLtogii con molta riverenza Ia mano, 10 riceve pri
gione in nome dell' Imperatore. Nel qual tempo il
Vasto con Ia prima squadra avea rotto i cavalli, cbe
erano a Mirabello; e il Leva, il quale, secondo dicono
alcuni, aveva a questa e1fetto gittato in terra tanto spazio
di muro, che potevano useirne in un tempo mecIesimo
centoeinquanta cavalli, uscito di Pavia, aveva assaltato
i Fraozesi aIle spalle; in modo cbe tutti si messero in
fuga, e quasi tutti svaligiati, eccetto i1 retroguardo
dei cavalli, i1 quale sotto Alansbn Del principio della
battaglia si ritira intero.

Fu costaDte opinione, che in questa giomata rna
rissero tra di ferro, e di essere aifogati, fuggelldo, Del
Tesino, piu di ottomila del campo Franzese, e circa
venti dei primi Signori di Francia, tra i quali l' Am
miraglio, Jacopo Cabaneo, la Palissa, la Tramoglia,
il Grande Scudiere, Obigni, Boisi, e 10 Scudo, i1
quale, pervenuto ferito in potere degli inimici, spiro
presto. FiIrODO Catti prigioni i1 re di Navarra, i1 ba-
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mrdo di Savoia, Memoransi, San POlO, Brione, Ja
Valle, Ciande, Ambricort,'Galeazzo Visconte,. Federico
da Bozzole, Bernaoo Visconte, Guidanes, ed infiniti
gentilubmini, e quasi tutti i capitani che non furono am
mazzati. Fu preso anche Girolamo Leandro vescovo
di Brindisi, nunzio del Pontefice, rna per comandamento
del vicere fu liberato; dei quali prigioni San Polo e
Federico da Bozzole, condotti nel castello di Pavia,
IlOn mola> dipoi, corrotti gli Spagnuoli ebe gli guarda
vano, si liberarono con la fuga. Degl' Imperiali Il)()

rirono circa'Settecento, ma nessun capitano, eccetto Fer
'l'tmdo Castriota marchese di Sant' A/ngelo, e la preda
fusi grand~ che mai furono in Its.lia soldati piu ricchi.
11 marchese di Pescara ebbe due ferite, e una di scoppio,
.. Antonio da Leva fu ferit() leggiermente in una gamba.

SalvoSBi di tanto esercito il retroguardo guidato da
AlansOn di quattrocento lance; il quale senza com- .
bf1ttere, 0 essere assaltato, 0 seguitato, intero,\ ma ta-·
soiari i carriaggi, si ritirO con grandissima celeritil Del
Piemonte. Della qual vittoria mbito cbe fu pervenuto
il rumore a Milano, Teodoro da Triulzi, restatovi in
presidio con quattrocento lance, se ne parti, andando
verso Musocco, seguitando tutti i soldati alIa sfilata; in
modo che il giorno medesimo che fu fatta la giorna
ta, resto libero da Franzesi tutto il ducato di Milano.
Fu il Re condotto il di seguente dopo la vittbria
nella racca di Pizzichitone; perche il duca di Milano
per siourtil propria mal volontieri consentiva, ch' ei
fOlW f;QQ.qottp Dill casteUo di Milano ; dove, daUa libertl\
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in Cuori, che era guardato can somma diligenza, era in
tutte Ie altre case trattato ed onorato come Re•

.Pre8a e Sacco di Rorna sotto Papa Clemente Vll. .

BORBONE 0 disperando di buona riuscita, quando
avesso tentata alcuna cosa contra Firenze, poiche aUa
diCesa di quella citta s' erano condotte tutte Ie forze
de' confederati, 0 perchC sempre avesse avuto questa
per primo oggetto, si risolse di vOlgersi verso Roma,
invitlmdolo medesimamente Ia negligenza con Ia qual
s' era proceduto a provvedere in Roma a questi peri
coli; perocche il Pontefice, confidando vanamente nel
popolo ene' contadini, de' quali grandissimo numero
era entrato nella eittS, si che a piu di cinque.mila di
loro erano state date l' armi, aV'eva posto poco pensiero,
non pur d' assoidare nuovi fanti, rna ne anco di valersi
di quelli che aveva; onde avendo commesso a Filippo
Doria di fare tre mila fanti, ed avendone gill. egli fatta
Ia terza parte, e coodottigli a Civitll. Vecchia, non curo
poi di fargli entrare in Roma: ed al conte Guido Ran
gone, che era con buon numero di fanti ad Otricoli,
aveva fatto scrivere che egli non dovesse muoversi pel'

venire verso Roma, senza a?erne espresso brdine ; onde
quantunque del viaggio di Borbone ne fosse stato il
conte Guido avvisato dal duca d' Urbino, perche po.
tesse in tempo condursi a Roma, non voll~ elSli peN
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rnuoversi, per non contravvenire al volere del Pontence,
rna non senza qualcbe suo biasimo presso di molti, i

_ quali dicevano cbe in caso tale se gli conveniva ubbidire
al duca d' Urbino, come a capitano generale della Lega.

Ora Barbone con ostinato animo superate gran
dlssime difficolti, nelle quali era ridotto I' esercito per
10 mancamento di danari, s' indirizzo verso Roma,
usando nel caromino tanta prestezza cbe faceva fino
€Iuaranta miglia al giomo, talcbe can un solo alloggia..
menta si condusse da Viterbo a Roma, non avendolo
DC ritenuto, De tardato punto Ie grandissime piogge cbe
in molti luoghi avevano innondato il paese. Mando
Borbone prima cbe s' accostasse a Roma, a chiedere
il passo al Pontefice, per andil.rsene (come diceva) Del
regno di Napoli, movendolo 0 la strettezza delle vetto
vaglie nella quale si ritrovava, 0 il timore d' essere so
prappreso, quando troppo si fermasse, dall' esercito deUa
Lega che 10 seguiva, ovvero, come crederono aicuni,
certa insolenza militare, per trovare occasione di far
cio che gill. s' era proposto nell' animo di dover fare.
Ma non parve al Pontefice d' attlmdere a tali proposte,
ne pur d' udirIe, ovvero perche egli conoscesse ormai i
piu intrinsechi pensieri de' nemici, oppur percbe Con
fidasse assai negli aiuti del popolo, e dell' armata della
Lega di ventisei galee, Ie quali ritrovavansi allora a Ci
vita Veccbia can qualche numero di fanti. Ma, come
si sia, Borbone avendo alquanto ristorato I' esercito di
vettovaglie che gli furono somministrate dagli uomini
d' Acquapendente e dj San Lorenzo, e d' alcune altre

25*
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terre che aveva ridotte 'alla sua ubbidienza, alIi 6 di
Maggio, mille cinquecento ventisette, delibero di aceo
starsi alle mura di Roma, e di dare l' assalto.

Aveva Renzo, a cui dal Pontefice era stata questa eura
commessa, fatti alIi borgbi debolissimi ripari, e in tutte
l' altre cose provvisto di Ieggieri difese; onde Ia poca
diligenza d' assicurare i p~ricoli, apri Ia strada piu facile
alla temerita de' nemici: talcbe accostate Ie scale alle
mura del Borgo, non essendo dai difensori, se non molto
tardi per una folta nebbia che si Ievo quel giorno, seo
perti, dopa il contrasto di poche ore superate in piu
parti Ie mura, entrarono nel Borgo. Era alla custodia
di quella parte, ove si diede il primo assalto, Antonio
da Montefalco con cento fanti pagati, il quale ributtando
i primi assalitori, ed essendogli poi in soccorso soprag
giunti molti armati del popoIo, sostenne un pezzo l' hnpeto
de' nemici; rna continuando i soidati di Borbone ardi
tamente Ia battaglia, quella gente nuova ed inesperta,
vedendo crescere il pericolo, e temendo molto di se
stessi e delle cose sue particolari, abbandonata Ia difesa
delle mura, si p6sero in fuga, Iasciando a' nemici libera
l' entrata. Fra' primi che s' affaticavano di superare
]e mura, era Borbone, il qua]e colto da una al'chibu
giata, che gli passo il fianco e Ia coscia destra, cadde su
bito morto, ne Pl1ro i soldati restarono di proseguire,
accesi e da] furore della battaglia, e dal desiderio della
preda. . Allora il Pontefice, insegnando con notabilissi
mo esempio, cbe ne' casi, ne' quali si tratta di sommi
peneoli, sia savio .consiglio riputare tutte ]e cose possi- _

\
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hili, a, come se fOssero per avvenire, cercare in quanto
si puo di dar loro opportuno rimedio, ingannato della
sua cre4enza e delle sue speranze, fondate piu ne' di
sordini de' nemici che nelle proprie sue forze, povero
di consiglio, e pieno di spavento, dopo essersi per gran
pezzo trattenuto nel suo palagio, aspettando con animo
sospeso e dubbioso I' evento della battaglia, prese final
mente per partito di salvarsi con molti prelati nel ca
stello di Sant' A'Dgelo. Ma Renzo, che era stato
partato lungamente da uno stesso errore, tardi proccu
rando di emendarlo, andava trascorrendo per la dtta, e
chiamava il pbpolo, sollecitando tutti all' arme ed alla
difesa di se stessi; rna il timore per 10 easo improvviso
ed atroee aveva talmente occupati. gli animi, ehe non
erano queste voci udite, ne si trovava nella turba del
pbpolo altro ehe eenfusione, fuga, e spavento. Onde i
nemiei, fattisi in breve tempo e con poco eontrasto pa
droni del Borgo e del Trastevere, entrarono fra la porta
Aurelia e la Settimiana nella citta, non difesa, ne da
mura ehe erano per la veeehiezza quasi rovinate, De da
gente armata. Cosi una grandissima e·nobilissima citta,
in spazio di poche ore e quasi senza aleuna difesa, eadde

··in poter d' atrocissimi nemiei, essendosi bene spesso in
questa stessa guerra eonsumato molto tempo, molta
'gente, e molte fatiche, per aequistarne anco i vilissimi e
picciolissimi castelli.

Non e cosa cosi calamitosa ed acerba, ne cosi
scellerata e crudele, la quale non abbi a questo tem
po avuta a sopportare la cittil. di Roma, eaduta dal

•
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co1mo d' ogni prosperitil. al fondo d' ogni miseria, col
prestare notabilissimo esempio della variaziOne della
fortuna e della fragiliti delle cose umane; perocche
ne' tempi prbssimi a questi del ponteficato di Le0
ne, era la corte Romana salita in molta grandezza,
e ridotta a tale magnificenza e sp1endore di vita, che
pareva che niuna cosa Ie 5i potesse desiderare ad uno
stato di mondana felicitil; numero grande di cortigiani,
ubmini in tutte Ie arti eccellenti, ornamenti regali de' pa
lazzi, abbondanza <Ii tutte Ie cose; onde il pbpolo Ro
mano, ancora arricchito per 10 concorso di tante genti e
per Ie profusissime spese, viveva con pari lusso e con
somma letizia ; c quantunque fosse Clemente per natura
e per gli acciden~ della guerra piu parco e modesto,
nondimeno, gia avendo preso questo corso continuava
ancora la corte e la citta tutta negli stessi costumi e nella
stessa maniera di vita, nella quale pero era dagli ubmini
savj desiderata minore licenza e maggiore rispetto, mas
sime negli ubmini insigni per Ie dignita ecclesiastiche,
riposti in alto luogo, perche riluca a' popoli la lor virtu
e sia guida degli altri il loro buono esempio.

Ora entrati, come s' edetto, i fanti Tedeschi e gli Spa
gnuoli dentro della citta, cominciarono con grandissima
fabbia e ferocita ad incrudelire contra tutte Ie cose, senza
alcuna distinzione delle sacre aile profane, e senza alcuna
misura alIa loro avarizia e libidine; sicche il sacco, Ie
rapine, ed altre miserie de' vinti che sbgliono terminare
in pochi giomi, continuarbno in questa citta per molti
mesi: cominciarono i soldati ad infuriare contra la turba

•
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tie' popolari, levando ugualmente la vita agli armati ed
agli inermi, ne perdonando ad alcuna eta, 0 nazione, 0

professione di quelli che prima si fccero loro incontra;
dappai assalite Ie case, fccero i padroni prigioni, to
gliendo loro tutte Ie cose piu preziose, anzi con se
venssimi tormenti astringimdoglj a scoprire Ie nascose ;
ne usando rispetto maggiore verso i tempj, con Ie empie
e sacrileghe mani spogliarono ~Ii altari, levarono da' sa
crarj Ie reverende reJiquie ed i voti consacrati dalla
pieta di molte divote persone di tuKe Ie nazioni, e rom
pendo fino i santissimi tabernacoli, con nefando ed ab
bOmincvole spettacolo sparsero e gittarono a terra i san
tissimi sacramenti••.••• N~ furono piu degli altri sicuri
i maggiori e piu nobili prelati della corte, contra i quali i
fanti Tedeschi principalmente usando ogni sorte di
schermo e d' ingiuria, gli timnaro in lunghe e gravis
sime pene, dimostrando insieme la loro ferocita e l' odio
immenso che portavano alia santa Chiesa Romana.

Per questo cosl miserabile caso, e per tante e cosi grll~
calamita, confessarono tutti essersi rinnovate Ie antiche
piaghe delle ruine apportate da' barbari Settentrion8.li
aIla citta di Roma; anzi· pur da questi crudelissimi
e scelleraussimi uomini essersi talmente superate tutte
I' altre barbarie, che resterebbe di loro, piu che di Goti
° d' altra tiera nazione, infeIicIssima per ogni se
colo la memoria. Ma non termino gia nella forza degli
uomini il flagello contra il misero popol0, perocche dalle
lordure di questa vilissima gente e dalla lor vita dissolu
tal ne n!Lcquero POCQ appresso gravissiDie infermita, Ie

•
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quali CaoeDdosi cootagiose, uccidevano gli uomini con
repentini ed incur8bili aecidenti; takhe in breve spazio
eli tempo quelli che erano assaliti dal male, camminando
• ragiooando cadevano morti: segui a questa mortaliti,
o per essere stali i campi incolti, 0 perche non Cosse
mitigata ancora l' ira del Cielo, tanta sterilitil nella terra
• oosi grande mancamento di grani per 10 rivere umano,
~ non pur Ie persone di piu bassa condizione, rna
queUe aooora che sole,ano abbondare di comoditA, ri·
dOUe in somma paver1.&, nodrendosi di villssimi cibi,
anda..,ano coo mi8erabile speuaeolo mendicando il pane ;
ill modo coo questa nobilissima pB.tria, Calta rieetto di
tlOldati, suoi capita~imi nemiei, rimase da' cittadini e
dalla corte abbandonata, COIl orribile e squ&Dido aspetto ~

IicchfJ Hi poteva COD orerita di lei dire, "Eoco come Ii
ita la ciu&, ridotta in solitudine, senza pbpolo; raua
Ie1'VIl quella, che aoleTa comand..e a tutte Ie gemi ! "

1 Vespri Siciliani.

MORTO Papa Giovanni, e non avendo potuto re
Carlo per sei mesi di maneggi, quanto appunto VRcO
quella sede, ottenere ehe si fosse rifatto uh Papa Fran·

, liese, si risolve il collegio de' Cardinali, nel mese di N~
vembre dell' anno mille duecento settantasette, eIeggere
per successore GiovanniCardinal Gaetano di casaUrsina,
che Niccoli> III. volle nomarsi. Costui, che tanto nella
rita priv~t8, come Del cardinalato, Cu tenuto per uomo

•
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eli buo.ni costurni e di vita cristiana, a,ssunto al papato
mostro un 'desiderio. sfrenato d' ingrandire i suoi; onde
nel conferire Ie prelature, ed i gradi 6 beni tanto tem
porali del suo. staw quanto. ecclesiastici, ogni cosado.nava
e co.nferiva a' suoi parenti, 0 ad altri ad arbitrio. loro ;
e da questa passione mosso mando a .richiedere re
Carlo, cbe vo.lesse dare una dellefigliuole del principe
di Salerno ad uno de' suoi nipo.ti. Ma quel Re, ch' era
usato d' aver Pontefici vassalli ed inferiori, se De sdegno,
e rispose che DOn conveniva al sangue reale di pareg
giarsi can signoria che finisce con la vita, come queUa
del Papa. Di questa risposta s' adiro il PODtefice, in
guisa cbe rotto ogni indugio se gli dichiaro nemico, e
rivoco fra' pochi giorni il privilegio concesso e coafer
mato dagli altri Pontefici in persona del re Garlo, del
vicariato dell' Imperio, dicendo che po.icbe in Genna
nia era stato eletto Rodolfo Imperadore, toecava a lui
d' eleggersi il vicario, e che '1 Papa non avea potesta.
alcuDa d' eleggerlo, se non in tempo che l' Imperio
vacava.

Carlo disprezzo l' ire del Ponte6ce e' suoi disgusti,
Ii qUlili, come vedrassi, rurono una delle cagioni della
perdita di Sicilia; rna tutto inteso alIa guerra contro
Michele Paleologo Imperador di Costantinopo.li, De
avea gill. ordinato un' apparato grandissimo Del regno,
nell' isola di Sicilia, ed in Provenza; ed erasi gia ae
cinto all' impresa con un gran numero di galee, 8

numero infinito di legoi da passar cavalli, e da condur
case necessarie ad un grandissimo esercito; e fece in-

•
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tendere a tutti i conti e feudatarj a lui soggetti, che si'
ponessero in brdine per seguirlo; scrivendo in oltre a
tutti i capitRni, che facessero elezione de' piu valenti
soldati e cavalli, per poter venire al primo brdine suo a
Brindisi.

La fama di si grande apparato sbigotti molto il Pa·
leblogo, e '1 mise in gran timore, sapendo quanta fosse
la potenza di re Carlo; pure quanto potea si prepara
va a sostenere l' impeto di tanta guerra; rna trova
dall' ingegno e dal valore d' un solo uomo quello aiuto,
cbe avrebbe potuto promettersi da qualunque piu grande
esercito.

•
Quest' uomo fu Giovanni di Procida, cittadino DO.

bile Salernitano, signore di Procida e di molte terre;
fu molto affezionato alia casa di Svevia, e da Federico
II. tenuto in sommo pregio per Ie molte virtu sue, aIle
quali accoppio anche una somma perizia £Ii medicina,
cio che non faceva in que' tempi vergogna; poiche in
Salerno questa scienza era professata da' nobili piu il
lustri di quella citta, ne abborl'ivano di professarla ezian
dio i prelati della Chiesa. . .... Non menD di Federico
l' ebbe carD re Manfredi, di cui volle troppo ostinata
mente seguire Ie parti; onde per Ia venuta di 'Carlo,
essendogli stati confiscati i suoi beni, non fidandosi di
star sicuro in ItaIia, per I' infinito numero degli aderenti
di re Carlo, se Il' ando in Aragona a trovare la regina
Costanza, unico germe di casa Svevia, e moglie di re
Pietro, al quale per segno dell' investitura di questi rea-

•
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mi eragli stato portato il guanto che butto Corradino nella
Piazza del Mercato, quando re Carlo gli fece mozzar
i1 capo. Fu beuignissimamente Rccoho tanto da lei,
quanto dal re suo marito, dal quale, essendo nel trattare
conosciuto per uomo di gran valore e di molta pruden
za, fn fatto barone nel regno di Valenza. . ...• Giovanni,
veduta Ia liberalita. di quel principe, drizzO tutto il pen
sier suo a far ogni opera di riporre il re e· la regina
ne' regni di Puglia e £Ii Sicilia; e tutto quel frutto che
cavava dalla sua baronia, comincio a spendere in tener
uomini suoi fedeli per ispie nell' uno e nell' altro regno,
dove avea gran sequela d' amici, e comincio a scrivere
a quelli in cui piu confidava.

Ma tosto s~ avvidde che tentfu cio nel regno £Ii Fu..
glia era cosa affatto impossibile e disperata; poiche per
la presenza di re Carlo, che avea collocata la sua
sede in Napoli, e scorreva per I' altre citta di queste
nastre province, e per Ii beneficj che avea faui a' suoi
fedeli, e per 10 rigore usato contro i ribelli, era in tuUo
spenta la memoria del partito di Manfrcui. Rivolto
parcio tutti i suoi pensieri nell' isola di Sicilia, ove tro
vo Ie cose piu disposte; poiche essendo il re lontano,
avea commesso il governo di quella a'· suoi ministri
Fl'anzesi, i quali, trattando i Siciliani asprissimamlmte,
crano in odio grandissimo presso tutti gl' isolani. Venne
percio sotto abito sconosciuto Giovanni in Sicilia, e co~

minciando a trattare della cospirazione con alcuni piu
potenti e peggio trattati da' Franzesi, vennero a con
chiudere fra di loro di prcnder I' armi tutti in un tempo
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~ntro i Franzesi, e gridare per lo~o Re Pietro:d' Am.
,ona. Ma parando loro poche Ie forze dell' isola, e no~

plolte quelle di Pietro, e cpe percio bisognava a queste
due giungere altra forza maggiore; Gim'anni ricordan·
dosi de' disgusti che Carlo passava col Papa, e che 'I
?aleologo, temendo molto degli apparati di Carlo, a·
vrebbe fatto ogni sforzo per distorlo dall' impresa di C~
~tinopoli, ando subito aRoma sotto abilo di religioso
a tentare I' ammo del Papa, il quale trovo dispostissimo
d' entrare per la parte sua a favorir I' impresa. Se ne
ando poi col medesimo 8hito a Costantinbpoli, ed avendo
con efficacissime ragioni dimostrato al Paleologo, che non
era piu certa, ne piu sicura strada al suo scampo, che
prestar favore di denari al re Pietro, affinche l' impresa
di Sicilia riuscisse, poiche in tal caso Carlo, avendo la
guerra incasa sua, lascerebbe in tutto il pensiero di farla
in casa d' altri; di che persuaso l' Imperadore, si offerse
molto volentieri di far la spesa, purche re Pietro ani
mosamente pigliasse l' impresa; e mando insieme con
Giovanni un suo mollo fidalo Segretario con una buona
somma di denaro che avesse da portarlo al re d' Ara
gona, ordinandogli ancora di abboccarsi col Papa, per
dargli certezza dell' animo suo, e della prontezza che
avea mostrata in mandar subito aiuti.

Gii,msero il Segretario e Giovanni a Malta, isoletta poco
lontano da Sicilia, e si fermarono ivi alcuni di, finche i
principali de' congiurati, avvisati da Giovanni, fossero ve
nuti a salutare il Segretario dell' Imperadore, ed a dargli
certezza del buon effetto che ne seguirebbe, quando
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l"Imperadore stasse fermo uel proposito fin' a guerra fini
tao Poi si partirono i congiurati, e ritornarono in SicIlia a
dar buon animo agli altri consapevoli del fatto. IDtanto
GIovanni col Segretario passarono a Roma, dove avuta
udienza dal Papa, gli proposero tutto il fatto: costui,
che temea III potenza di Carlo, e voleva vendicarsi
dell' ingiuria fattagli, imitando i suoi predecessori, sie
corne costoro con I' aiuto de' Franzesi discaceiarono d'
quell' isola gli Svevi, eosi egli colle forze degli Arago
nesi pensi> discacciarne gli Angioini; oude non solo
entro nella lega, rna avendo inteso che I' Imperadore
nianda.va denari, promise di contribuire aneh' egl1 per
la sua parte, e scrisse al re Pietro, confortlmdolocon
ogni celerita a pbnersi in punto per poter subito soc
correre i Siciliani da poi che avessero eseguito la con- j
giura, ed oecupato quel regno, del quale egli avrebbt
data subito l' investitura, ed aiutato a mal1tenerlo. • ••••

Can queste Jettere e promesse portossi nell' anna milte
duecento ottanta Giovanni in Aragona, ed avendo COIDlJo"

nicato al re il disegno che 5' era {atto per dargli in mano la
Sicilia, Pietro teme in prima di entrar in una guerra, dena
quale dubitava di non poter uscire con onore: rna il Pro.
cida toise tutte Ie difficolta; primo, con assicurarlo pel
parte dell' Imperador di Costantinopoli, il quale per mez
zo del ~uo Segretario gli avea mandato il denaro, ed o:tJer
tosi che non avrebbe mancato per I' avvenire di contri"
buire a tutti i bisogni della gue,rra; secondo, can dargli
Ie Jettere del Papa, che l' assicurava del medesimo, e
che l' avrebbe investito di quell' isola:; terzo, che i ~ici-



PROSE ITALIANE.

liani, per I' odio implaeabile ehe a~ano co' Franzest~
con contentezza universale avrebbero agevolata I' im
presa; e per ultimo, gli fece eoncp.pire, ehe non era
necessaria ch' egli s' impegnasse, se non quando la con
giura di Sicilia fosse riuscita. Per queste efficaci ra
gioni fu disposto quel Fe d' aeeettarJa.;. tanto pi,
quanta la regina Costanza sua moglie il solleeitava non
lIeno a far vendetta di re Manfredi suo padre, e del
iatello Corradino, ehe a ricoverare i regni che appar
tenevano a lei, essendo morti tutti i maschi della linea
Sveva: convocati percio i pili intimi suoi COflsiglieri,
ntto del modo eha s' avea da tenere, e fu convenuto
tra.di lora che il re allestirebbe una flolta considera.·
bile, $Otto pretesto di far la guerra in A/frica a' Saraceni,
e ehe si terrebbe Sll Ie coste dell' Atfrica, pronto a far
vela in Sicilia, se la eospirazione fosse 'riuscita ; eba se
venisse a fallire, poteva, senza mostrar d' averci alcuna
parte, eontinuare a far la guerra a' Saraceni. E ci e
<:hi scrisse che re Carlo, vedendo posta in ordine
questa flotta moho maggiore di quello ehe potea spa-
rarsi dalle forze di re Pietro, gli avesse mandata a di.
mandare a ehe fine facea tal apparato; ed essendogli
stato risposto per I' impresa d' A/friea contro Saraceni,
re Carlo, 0 per parteeipare del merito guerreg~iando

contro infedeli, de' quali egli fu sempre acerbissimo per.
secutore, 0 per gratifieare quel re suo stretto parente,
gli avesse- mandati ventimila dueati per $Occorsa di
quell' impresa•.

- I
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Ma ecco che mantre queste cose si dispbngoDo, e '1
Procida ritoma in Its.lia, muore Papa Niccolo; ed in
suo 1uogo, per gl' intrighi di Carlo, 0 piu toslo per la
violeoza fatta a' Cardinali, fu rifatto a Febbraio del mille
duecl!nto ottantuno un Papa Franzese, creatura ed ami
cissimo del re Carlo, che Martino IV. comunemente si
noma. ••••• Dubitando percio Giovanni, che DOn si raf
freddasse l' animo dell' Imperadore, tosto ritomo in
Costantinopo1i per riscaldarlo; e passando in abito sco
Dosciuto insieme col Segretario per Sicilia, venne a par
1amento can alcuni de' primi della congiura, e diede 10ro
animo, narrando quanto erasi fatto, e che DOn dovessero
sgomentarsi per 1a morte di Papa Niecolo : e fece opera
ohe quelli mostrassero al Segretario la prontezza de' Si
ciliani, e l' animo rleliberata di morire piu tosto ehe vivere
in quella servitu, affillche ne patesse far fede all' Impe
radore, e tanto piu animario; poi seguirono il viaggio,
e giullsero felicemente a Costantinopoli. E fu notata
da' scrittori per eosa maravig1iosa, che questa congiura
tn tante diverse nazioni ed in diversi luoghi del mondo
duro' piu di due anni, e pel' ingegno e per destrezza del
PrOcida fu guidata in modo che, aneor~he re Carlo'
avesse per tutto aderenti, non n' ebbe pero mai indizio
alCUDO.

Dall' altra parte ro Pietro, ancorehe per 18 morte
di Papa Nieeolo restasse un poco sbigotti1O, avendo
perduto un personaggio prineipale. ed importante alia·
1ega; non pero volle laseiar l' impresa, anzi mando am
buciadore al nuovo Pootefiee 8 rallegrarsi dell' assun-

26*
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Rone al trono, ,e a eercargli grizia che 'voiesse cana-
oizzare Fra Raimondo di Pegnaforte; rna in vero molto
piu per tentare l' animo del Papa, mostrando destra
mente volere, non per via di guerra, rna per via di lite
innanzi aiCollegio propbnerc e proseguire Ie ragioni
che Ia regina Costanza avea ne' reami di Puglia e di
Sicilia. Ma il Papa, avendo ringraziato l' arnbasciadore
della vlsita, e trattenuto di rispbndergli sopra la cana
nizzazibne, come intese l' ultima richiesta, disse all' arn
basciadore:' "Dite al re Pietro, cbe farebbe assai
rneglio pagare alia Chiesa Romana tante annate, che
deve per 10 censo che re Pietro suo avo promise di
pegare, ed altresi i suoi successori, come veri vassalli e
feudatarj di quella; e ,che non speri, finche non avril.
pagato quel debito, di riportar grazia alcuna dalla Sede
Apostblica."

Mentre queste cose si trattlwano, Giovanni di Proci
da tornato di Costantinbpoli in Sicilia, sotto diversi 8hiti
ecoDOSciuto, ando per Ie principall terre di Sicilia, solIe
citando i congiurati, e tenendo sempre per messi avrisa
to re Pietro. segretissimamente di quanto si faceva p
'ed avendo inleso che Ia armata era gia in ordine per far
vela, eglj esegui con tant' ordine e tanta diligenza 'luella
ribellione, che nel mese di Marzo, il secondo giorno di
Pasqua dell' anno mille- duecento ottantadue, aI SUOD

della campana coo chiamava i Cristiani all' u1flCio di
vespro, intutte Ie terre di Sicilia, ove erano i Franzesi,
il pOpolo piglio l' arme, e Ii uccisa tutti con tanto sfre
Data desitlerio di vendetta, cbe uccisero'ancora Ie donne
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della rnedesima isola ch' erano casate con Franzesi, e
quelle cbe erano gravide,ed i piccioli figliuoli ch' erano
Dati da loro; e fu gridato il nome di re Pietro d' Ara
gona e della regina Costanza: e questo e queno che
fu cbiamato, e si chiama il Vespro Siciliano. Non
corse in questa crudele uccisione, dove perirono da
ottomila persone, spazio di piu di due ore; e se alcuni
poem in quel tempo ebbero comodita. di nascondersi,
o di fuggire, non per questa furon salvi; perocche es
sendo cercati, e perseguitati con mir3.bile ostinazione,
all' Ultimo furon pure uccisi.

Questa crudele strage e cosi' repentina mutazione It

rivoluzione fu per lettera dell' arcivescovo diMonreale
scritta al Papa, a tempo che Carlo si trovava eon lui in
Montefiascone. II re resto sorpreso e molto abbattuto,
vedendo in tanto breve spazio aver perduto un regno, e
buona parte de' suoi soldati veterani; pure, raceoman':'
date Ie sue cose al Papa, trovandosi gill. l' al"mata in
Ordine ch' era destinata contro I' Imperador Greco, ri
tomo subito nel regno, e con quella incontinente feca
vela verso la Sicilia, e cinse Messina di stretto assedi9.

Dan' altra parte Papa Martino, desideroso che I' isola
si ricovrasse, mando in Sicilia per Legato apbstolico
il cardinal. vescovo di Sabina, con !eUere a' prelati ed alle
terre dell' isola, confortandole a rimettersi nell' ubbi
dienza di Carlo, con ingiungere al medesimo che, quan
do· queste lettere non valessero, adoperasse non solo
scomunicbe ed interdetii, rna ogni altra for,za, per favorite
Ie cose del re.
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Giunse il cardinale in Palermo Del medesimo tempo
coo Carlo giunse a Messina; illa siccome gli ufficj del
Legato niente poterono contro l' ostinazione de' Sicilia
ni, cosi l' assedio, che Carlo avea posoo a Messina, fll
con tanto vigore proseguito, che finalmente strmse gli
abitanti a volersi arrendere a!ui colla sola condizione
di salve Ie vite: rna egli era cosi trasportato daUa rBh
bis, che nego anche questa condizione. Mandarono
ambasciadori al Papa, percoo intercedesse per loro
presso l' adiraoo principe; rna non fu dato loro udienza ;
onde posti nell' ultima disperazi6ne, si l'isolvettero di
difendersi fino all' Wtimo spirito.

Giovanni di PrOCida, cbe si trovava a Palermo, im
paziente della dimora del re Pietro, il quale era pass~
to gia coll' armata ill A'frica all' assedio d' una ciua,
che gl' istorici Siciliani chiamano .lJndacalle, vedendo
10 stretto bisogno de' Messinesi, imbarcatosi sopra una
galootta con tre altri che andavano con lui con uoolo di
Siodiei di tutta I' isola, alida a trovare re Pietro, ed
isformatolo del presto bisogno del suo soccorso, l' in
oosse .a lasciar tosoo Ie coste dell' A'frica, e colla sua
armata ad incamminarsi verso Palermo.

Allora fu che re Pietro, Don potendo piu nasconder
i 'BUoi disegni per I' impresa di Sicilia, volle giusti6carsi
co' prmcipi d' Europa suoi parenti; onde prima coo
1ll9Ciasse Ie coste d' A'frica, scrisse in quest' anno mille
dueceoto ottantadue una lettera ad Odoardo ra d' In
~ra, .•••. nella quale gti dice che essendo egii 00-
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cupato nella guerra contro i Saraceni, i Siciliani gli avea
DO inviati deputati a pregarlo di venirsi a mettere m pas
sesso della Sicilia, cio ch' era risoluto di fare, perche quel
regno apparteneva a Costanza sua moglie. Fece dunqu8
egli vela per Sicilia, e a' dieci d' Agosto giunse a Trr.
pani, ove concorsero ad incontrarlo tutti i baroni e ca
valieri de' luoghi convicini ; indi portossi a Palermo,
dove fu con grandissima festa e reg.al pompa incoronato
Re dal vescovo di Cefalu, poiche l' arcivescovo di Pa
lermo, a cui cio toccava, era presso Papa Martino.

I Messinesi, per 1'"arrivo del re Pietro ripresero vi
gore, ed attesero costantemente alla difesa della patria ;
e non solo quelli ch' erano 3.bili a portare ed esercitar
l' armi, rna Ie donne ed i vecchi non Iasci3.vano di ri
sarcire di notte tutto cio che il giorno per gI' istromenti
bellici era abbattuto.

Intanto re Pietro, cosi consigliato dal Prbcida, ordi
no che il famoso Ruggiero di Loria, Capitano della sua
armata, andasse ad assaltare l' armata Franzese per deo
hellarla, e po;ere guardia nel Faro, affinche non po
tesse passare vettovaglia aleuna di Calabria al campo
Franzese; ed egli per animar i popoli, e tener in ispe
ranza i Messinesi, si parti da Palermo e venDe a Ran
dazzo, terra piu viciDa a Messina. Di Ia. mando tre
cavalieri Catalani per ambasciadori al re Carlo, co~

una Iettera, nella "quale l' informa essere giunto nell'iso
la di Sicilia, che gli era stato aggiudicata per nutoritil
della C~iesa, del Papa, e de' Cardinali, e gli comands,
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·veduta questa lettera, di partir tosto dall' isola, altri~

mente ne I' avrebbe costretto per forza. Letta da Carlo
questa Iettera in pubblico avanti tuUo il consiglio de' suoi
baroni, nacque tra tutti un' orgoglio ineredibile, ed al
re tanto maggiore, quanto era maggiore e piu su
perbo di tutti, ne poleva sopportare ehe re Pietro
d' Aragona, ch' era in riputazione d' uno de' piiI pOyen
re ehe fOssero in tutta Cristianita, avesse osato di scri
vere a lui con taota superbia, che si riputava il maggiore
re del mondo. Fu consultato della risposta. n conte
Guido di Monforte fu di parere cha non s' avesse a ri
spbndere, ma subito andare a trovarlo, e dargli la peni
tenza deDa sua superbia; ma il conte di Brettagna,
ch' era aHora col re, consiglio che se gli rispondesse
molto piu superbamente, siccome fu eseguito con un' al
tro biglietto del medesimo tenore, trattandolo da malva;.
gio, e da traditore di Dio e della santa. Chiesa RamaDa.

Esacerbati in cot8.l maniera gli hnimi d' ambedue i
re, ehe non si risparmiavano anche con parole piene
di gravi ingiurie d' infamar }' un l' altro; re Pietro in
tanto avea soc!corsa Messina, e Ruggiero di Loria era
passato colla sua armata al Faro per combatter la Fran
zese, a per impedirgli Ie vettovaglie. Errico Mari Am-.
miraglio di Carlo venne daI re a protestare, ch' egli
non si confidava di resistere, ne poteva fronteggiare con
l' armata Catalana, che andava molto ben fornjta d' ub
mini ath a battaglia navale. Carlo, cha in tutti gli altri
.accidenti s' era mostrato animoso ed intrepido? resto
Bbigottito; e chiamati a consiglio i suoi, dopa IlIOlte

I

I
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discussioni, fu conchiuso cbe, per non esporsi l' armata
d' esser affamata dalla Botta del re d' Aragona, si do
vesse Ievar l' assedio, e ritirarsi in Calabria, e differire
l' impresa. Carlo, benche l' ira e la superbia 10 stimo-
lasse a non partire con tanta vergogna, lascio l' assedio
silbito, e pieno di scomo ed' orgoglio, passO in Calabria
con animo di rinovare Ia guerra a primavera con tutU!
Ie forze sue; rna appena fur messe Ie sue genti in terra
a Reggio, che Ruggiero di Loria sopraggiunse con Ia
sua armata, e quasi nel suo volta piglio trenta galee
delle sue, ed arse piu di settanta a-Itri navilj di carico;
del ebe resto tanto attonito e quasi attratto da gran
dissima doglia, ehe fu udito pregar Dio in Franzese,
cbe poiche l' avea fatto sarU' in tant' alto stato, ed or
gli piaceva farlo discendere, il facesse sct'mdere a piu
brevi passi. Dopo distribuite Ie sue genti per queUe
terre di Calabria piu vicine a Sicilia, venue a Napoli, e
pocbi giorni dappoi sen' ando a Roma, a portar querela
al Papa contro il suo nemico, lasciando nel regno per
suo vicario il principe di Salerno, a cui diede savj con
siglieri, ehe l' assitessero per ben governarlo.

Ma trattanto che Carlo perdeva il tempo a querelarsi
col Papa, re Pietro a' 10 Ottobre entro in Messina, a
ricevuto con aUegrezza universale, fu rieonoseiuto ed
aeclamato per Re da tutta l' isola. E fermatosi quivi
diede assetto a tutte Ie cose, riordinando quel regno,
ora cbe tutto quieto e paeato era sotto la sua ubbidienza.
Ed avendo voluto il cardinal di Parma,Legato apo
stblico, disturbarlo con interdetti e censure, egli imitando
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~li esempj degli altri re di Sicilia suoi predecessori, ClJ-o

randosi poco dell' interdetto, costrinse i sacerdoti per
tutta I' isola a celebrare, e que' prelati aderenti al Pon
tllfice, che negarono di volCr far celebrare nelle loro
cbiese, si lasciarono partire ed andare a Roma. Ed
avendo poco da poi fatta venire a Palermo la regina
Costanza sua consorte, e due suoi figliuoli, Don Gia
como e Don Federico, ed una sua figliuola chiamata
Donna Violante, ordino a' Siciliani che dovessero ubbidir
a Costanza, alia quale egli dichiarossi avere riacquistato
iJ perduto regno. Jndi dovendo partir per Aragona,
-. • • •• volle che tutti i Siciliani giurassero per legittimo
luccessore ed erede e futuro Re, Don Giacomo suo
tigliuolo: il che fu fatto con grandissima festa e buona
.010nt8. da tutti.

Ecco come rimascro questi due reami infra di lor
divisi, e come due reggie sursero, Palermo resto per
gli Aragonesi in Sicllia; Napoli per Ii Franzesi in Puglia
e Calabria.

Sollevazi6ne di M.asanieUo.

D!. molto tempo era sossopra I' Europa tutta, du
rando Ie guerr~ nelle province delle Germania, de' Pae
si Bassi, dell' Inghilterra, Francia, e Spagna, rnaneg
giandosi I' armi anche in halia, COD essersi ultimamente

I
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aggiuota all' altre sciagure Ia guerra del Turco co' Ve
neziani. Le sollevazioni occorse in questi Ultimi anni
del Portogallo e della CataIogna contro Ia monarcma
di Spagna, non eimprob8.bile che influlssero colI' esem
pio ad animar altri pOpoIi malcontenti alla ribellione, se
pure unicamente non 5' ebbero a rifondere i lor movi
menti sull' insofferenza degIi aggravj pubblici troppo
cresciuti e suI poco saggio govemo de' pubblici ministri.

[N8.poli,citta tanto abbondante di pbpolo, e pO
polo sommamente spiritoso ed inquieto, 3trepitose
scene feee vedere nella sollevazibn sua, appartenente
anch' assa all' anna presente, mille seicento quaranta
sette.] E'rasi in quella gran cittS, per Ii correnti bi
sogni della corona a cagibn delle guerre che in tante
parti I' infestavano, istituita una gabella sopra Ie frutta,
ehe percio si vendevano piu care, ed eretta una baracca
nella Piazza del Mercato, dove stavano i ministri depu
tati per esigerla. AI basso pbpolo, che spezialmente si
pasce di pane e frutta, intollerabil parea questo nuovo
aggravio, e non s' udin che mormorazibni e digrignar .
di denti. Trovossi una mattina abbruciata la bara~ca:

i1 che fece rifIettere a Don Rodrigo Ponze di Lebn, du
ca d' A'rcos, e vicere moIto savio, che Don era da cari
c8.r Ia pOvera gente di queI d8.zio, e doversi ricavar da
altra parte quella somma di danaro. Pbre cedendo al
parer di coloro a' quali fruttava essa gabella, rimise la
baraoca, come prima. Ora avvenne che un certo
Tommaso Aniello da AmaIfi, oomunemente appellato

27
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MaI-.I1niello, gibvane di ventiquattro anni, di vivace in
gegno, e pescatore di professione, introducendo pesce
senza aver pagata la gabella, fu maltrattato dagli esecutori
della giustizia, e perde quel pesce. Tutto collera ne giurO
vendetta, e comincio a persuadere a' compagni che se
il seguitassero, gli dava I' animo di liberar la citta da
tanta oppression di gravezze, e indusse ancora i bottegai
fruttaruoli a non comperiJ.r frotta che pagasse gabella.
• . • • • Ora mancando Ie frutta nel giorno 7 di Luglio,
si sveglio un tumulto nella piazza, ed accorso Andrea
Anac1erio, eletto del pbpolo, per quetarlo, corse pericolo
d' essere lapidato. .Fuggito ch' egli fu, Masaniello sa
lito sopra una tavola (era bel parlatore) talmente esagero
Ie miserie del pbvero pbpolo, assnssinato dal presente
governo, che si trassedietro una brigata di cinquecento
uomini e fanciulli della vii feccia, soprannominati Laz
zari, che poco appresso si accrebbe fino a due mila
persone. Acclamato da costoro per capo, ordino tosto
che si attaccasse {uoco alIa baracca, e a i libri e mbbili
di quei gabellieri, e fu prontamente ubbidito.

Di Iii. passo la baldanzosa canaglia (provvedutisi molti
di picche e d' altre armi) aUe case dove si riscotevano
legabelle della farina, carne, pesce, sale, olio, ed altri
eomestibili, e della seta. A niuna d' esse perdono.
Tanto esse, che i mbbili tutti, fra' quali ricche tapezze

. rie, argenti, danari, ed armi, furono consegnate alle
fiamme, comandando Masaniello che nulla si riserbasse.
Insuperbiti costoro per non trovare chi lor facesse
fronte, e cresciuti fino a dieci mila, si porta.rono aIle
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c8rceri di San Giacomo degli Spagnuoli, e furiosamente
rottele, quanti prigioni vi erana, posti in liberta, si unl
rona con gli altri ammutinati. Allora tutti s' inviarono
a1 palazzo del vicere, con alte voci gridando: "Viva il
re di Spagna, e muoia i1 mal govemo !" Affacciatosi ad
una finestra il duca d' A/rcos, promise loro di levar Ie
gabelle delle Crutta, e parte di quelle della farina.
~'Tutte Ie vogliamo levate," replicava la plebe; ed intanto
entrando a furia per la porta, e messe in fuga Ie guardia
Tedesche e Spagnuole, presero quelle alabarde, e co
minciarono a scbrrere per Ie camere del palazzo, con
dare il sacco a quanto trovavano. Portarono rispetto
all' appartamento dove stava il cardinal TrivWzio, dimo
rante allora in Napoli. Gitto bensi i1 vicere da una
finestra biglietti sigillati col sigillo reale, co' quali assicu
rava il pbpolo di sgravarlo da tutte Ie gabelle; ma in
sistendo coloro di volergli parlare, egli animosamente
seese a basso, e con dolci parole cercando di amman
sarli, eonfermo la promessa fatta. Tuttavia benche
moki gli baciassero mani e ginocchia, scorgendo egli il
banore di queUe teste riscaldate, destramente sali in car
rozza, per sottrami alla loro insolenza. Gli corsero die
.tro, e fermarono la carrozza, ma egli con adoperare il
preparato recipe d' alcuni pugni di zecchini, che sparse
fra loro, scappb lor dalle mani, e si salvo nella Chiesa e
nel Monistero di San Luigi, facendo tosto serrar Ie
porte. Soppraggiunti cola i sediziosi atterrarono la
prima porta, e 10 stesso avrebbero fatto del resto, se
Don soppraggiugneva il cardinale AsdUlio Filamarino
arcivescovo, cbe s' interpose per la concordia, e presen-
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to poi a quella Curiosa ~nte una scrittura del vicere COD

- belle promesse. Ma perche questa nOll CODteneva lle

non I' abolizibu della gabella delle frutta e di parte eli
quella della farina, piu cbe mai dierono nelle furie: il
che sam d' impulao al vicere di ritirarsi in Castello
Sant' Elmo.

Accortasi di cia la tumultuante canaglia, cresciuta
fino al niunero di cioquaDta mila persone, si voltO a
rompere tutte l' altre c8rceri della cittil, portando rive
renza aIle sole dell' .ArciveSCOTato, della Nunziatura, e
della Vicaria, con bruciV tutti i processi. Trovato pel'

istrada Don Tiberio Caraffa principe di Bisignano, iI
preg8l'oDO d' essere lor capitano. Nata in lui speranza
di calmare si gran movimento, sali in pWpito nella ClUe-
sa del Cumine, e con un crocifisso alIa maDO, calda
mente esortO CilUlCUDO alla quieta. Tutto iudamo: iI
mare era troppo in furore, ed a1tro vi volea coo puoIe
a quetarlo. Pertaoto il huon cavaliere con bella DJlloo

niera Be Ia coJse, e mOO a chiildersi. in Castel Nuovo,
oeDa qual fartezza passaroDO anobe il vicere e il cardi
nal TrivUlzio, per essere piu alIa portata di oorcare rio
paro a tanti disOrdini. Ma perciocche s' el'WlO disposte
numerose guardie neHa piazza e intomo al castello, ap
prendendo i sollevati che a' aV'eSSe a venire all' armi,
corsero a sonare a martello la grossa campana del Tal'
rione del Carmine, e a provvedersi violentemEmte. d' ~
chibusi, spade, lance, polva da fuoco, e palle, per tutte
Ie botteghe e case dove se De trOl1l.va. ConoorreYllDO
iotanto dalle circOJUTicine ville rUstici, per isperanza eli
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bottino, ad aumentare la truppa, risonando in ogni lato
trombe, tamburi, sventolando bandiere, e continuando
ognuno a gridare : "Fuora gabelle! Viva il re !" Per
rinforzo del palazzo vi pose il vicere mille Tedeschi ed
ottocento Spagnuoli, e fece far nuove fortificazioni in
tomo ad esso e nella piazza. Ma il pbpolo, informato
che venivano da Pozzuolo cinque cento Alemanni e due
compagnie d' ltaliani, ando ad incontrarli, ne uccise al-.
cuni, altri meno prigioni, e' dissipo il resto. Tento allora
it vicere di guadagnare il capopbpolo -Masaniello, con
iscrivergli un biglietto di esibizibne d' aboJir tuUe Ie ga
belle. Ad altro non servi questa sommessione, se nOD

a far maggiormente insolentire chi si conoseeva in av
vantaggio, avendo Masaniello co'· suoi seguaci sfoderate
pretensioni anche di varj privilegi per la plebe. n vi
cere che non volea troncare per questo il trattato, mosse
alcuni della primaria nobilta a frapporsi per I' aggiusta
mento; ed avendo questi per il bene della patria assunto
un tale impiego, ridussero a tale il maneggio che parve.
ro soddisfatti i sollevati, qualora, oltre alIe cose richieste,
fosse confermato il privilegio conceduto dall' Imperador
Carlo V. alIa citta, del qual documento richiedevano
essi I' originale.

Per quante ricerche facesse fare i1 vicere, questo
originale non si trovava. Credlmdosi percio burlato
I' inquieto popolaccio, si ruppe coi nobili mediatori, e
carcero anche i1 duca di Matalona, che trovo maniera
di. fuggire dalIe lor mani. Avuta poi nota di settanta
case di ministri e d' altri che aveano maneggiati i dazj

27*
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e I' altre graveue del pUbblico, di mano in mano si
port8.rono i lediziosi a brueiarle seDza remieone, COD

gittar giia dalle finestre tutti i mobili, e fin ~Ii ori, argenti,
e daoari, e fame falO: giaccbe severisslmo brdine v' era
coo niuno De pro6tt.ute. E percioccoo premeva a co
storo di fani padroni della torre di San Lorew:o e di
quel monistero, cola. Wribondi cOrsero in nu.mero di
dieci mila armati COIl un grosso cannone, e grftll cOpia
di Cascine, per appiccarvi il fuoco. Da questo apparato
atterrite Ie guatdie di qual posto, capitoIarono 1a resa.
Di Ii. COIl graD festa tr8ssero i sOuevati gran cOpia
d' armi de.: fuoco, e aedici pem di cannone. E'rasi in
tanto ritrovatol' originalo·del privilegiodi Carlo V., e it
cardinale FillDlarino, cbe facea lafigura di padre ~
mune fra il vicere e il pbpolo, ~n questa cartapeoora
in mano si portO al Carmine, e alIa preseosa 'w MbSa
mello, gill. dichiarato capit8.n generale del popolo, e as
sistito daHa sua corteplebea, 1& fece leggere. Dopo di
che manipolO l' 8Ccordo, coo avere il vioere conceduto
un perdon generale, abolite Ie gravezze, confermato il·
privilegio, e promessa loro deJIa corte la conferma di
tutto. Ma perche si dicea di perdonare ogni reato in·..
corso per quella ribellione, fu cagibn questa pll1'OI~ ehe
si guastasse tutta Ia tela. Non cessO l' arcivescovo
pien di zelo di rimediare, ed ottenne.in fine dal vicere
un biglietto per cui pienamente si soddisfaceva alIe pre
mure del pbpolo. Ma il buon prelato si trovo fra poco
burlato. Mantre s'era raonaro al carmine tutto il pO..
polo, aspettando che intervenisse anche il vicere1.per
cantare il TeJ)eum, eccoti'oomparire cola ~ue C8DtO
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bllnditi (altri scrivono solamente ducento), .tutti beG
montati a cavallo, che si fingevano venuti in servigio del
pbpolo. n servigio, che inumdeano di prestargli, era
quelJo di trucidar Masaniello, e poi di fare un macello
della gente colta all' impl'Oviso. Se ne insospetti Masa
Diello, e manoo brdina che smont8.ssero: non Tbllero
ubbidire. Comando ebe andassero ad un posto asse
gnato, ed essi per 10 contrario entrarono eOSl a cavallo
in chiesa. Allora egli grido: "Tradimento!" e i ban
diti spararooo coutra di lui al.quante arcbibugiate; 111

maraviglia fu, ehe di tante palle muoa il colpi. n pazzo
p6p01o attribui ciO a miri.colo, eredendo assistito dalla
divinita il suo gran generale; pretendendo all' incontro
i buoni frati ebe 10 seapolare da lui portato gli avesse
servito d' ingermatura. Allora l' infuriata plebe si sea
glio addosso a quanti di que' banditi poW cbgliere, e H
trucido. Per couCessione di uno d' essi si scopn essere
stata mandata quella gente dal duea di Matalona, e da
Don Giuseppe, volgarmente chiamato Don Peppo Ca
raffa. ebe il vicere fosse consapevole del fatto, si pote
ben sospettare, rna niuno il nomino; ed egli sopra <Ii
questt> Cece l' Indiano. Cereato il Matalona, ebbe la
fortllll!l di salvarsi. Non cosi avvenne a Don Peppa,
dle fu scoperto; e tuttoche forse non avesse mano in
que! fattn, gIi fu reciso il capo, e si vide strascinato il
cadavero per la eitta. Cio non ostante il cardinale arei
vescovo raggruppO il negoziato dell' aecomodamento, e
Jo trasse a fine; accordando il vieere quanto si volle
dal pOpolo, col disegno nondimeno ehe soltanto durasse
1& sua promesaa, ebe vewsse il tempo e il comodo della
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vendetta; non sapendo inghiottire un' animo Spagnuolo
it mirare ridotta a si vile stato l' autoritil. sua, e Ia ripu
tazion della nazione da' un miserabile pescivendolo,
giunto a far tremare tutta Napoli.

Volendo poi l' arcivescovo condurre a palazzo Ma
saniello, bisogni> che adoperasse gli argani per farlo
spogliare de' suoi poveri cenci, e prendere veste di tela
d' argento, e cappello con pennacchiera. Accompagnato
fino a palazzo da tutto il basso popola in armi, che si
credette ascendere a cento cinquanta mila persone, pri
ma di entrare fece un patt~tico discorso a tutti, esort8n
doli a gridare: "Viva il re di Spagna!" e ricordando
loro ch' egli era nato povero, e tale voJer anche morire ;
e che l' operato da lui finora non era 'proceduto da am
bizione, ne da voglia di guadagnare un soldo, ne di fare
ribellione al re, ma solamente di liberarli tutti dal troppo
gravoso mal govemo finora patito. E siccome egli non
si fidava del vicere, COS! aggiunse, che, se fra un' ora
nol rivedesse·ro, pensassero a vendicar la sua morte.
Venne egli poscia accolto colle pm vistose carezze, e
con dimostrazioni anche esorbitanti d' onore dal vicere,
e furono lette Ie capitolazioni ed approvate. 0 sia che
si spendesse gran tempo in questo, e che it popolo, per
non vederlo tornare, dal bisbiglio passasse ad un gran
rumore; 0 cii> accadesse per altra cagione: di tanto
strepito s' impazientava il vicere. Allora Masaniello,
afl'acciatosi ad un balcone, e datosi a conoscere, coll'in
dice alIa bocca, fece segno che tacessero. In quell' i
stante niuno 080 piu di zittare, stupendo il vicere allo
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sobrgere tanta ubbidienza a quell'· uomiecib>lo. .81 e.
bi Masaniello di ririunziare il comando, rna per suoi
'tioi poJitici non 10 permise il vicere. Fu poi col~
nil Filamarioo ricondouo a cesa il gran generale, e daP'"
poiche rurono con gran solennita giurate Ie capitolaziOui
dal vicere nella Metropolitiwa, tomb la quiete nella citti.
<Antitnarido DOndimeno Masaniello a far da governatore
del pOpolo, pubblicava editti, ordiDara Ie ~u8rdie, inteD
tD sopra tutto a lOtTe di mellO i bllllditi e malviventi.
Con aria severa sempre oomandava, temuto perclO eel
ubbidito da tutti. Un suo solo cenno bastava per una
sentenza di morte. Perche gli fUrono sparate contro
aicuDe .ucbibugiate, natO a chi che Ilia il port3.r vesti
l~e e m3:Jl1eBi, atlinche si CODOSCesse chi andaYa COIl
mmi. Non vi Iu prete 0 Crue che non ubbidisse. E
eertamente tamD egli <:he la moglie sua cominclaV1lDO a
gande~, e a ~e il comando e Ie disdnsioai.
Pretesa I' insuperbilO pesclrendolo che il cardinale Tri..
-rihio audasse a~ una visita. n prudente porpora
to, per DOn inoorrere in qualcbe perlco1o, volle sodcH.
farlO, eel andato il trattO COD titolo di .llltutriuimo.
Questa Arlichino DnlO principe gli rispose: "La vJsia
di Vostra Eminenza, benche tarda, ci ecara." Ma a
~isa de' fenbmeni, ben carta durata ebbe I' esaltazi60e
dell' ardito plebeo. E'ccolo vaneggiare, eccolo divenuto
torseonato, e taIvolta furibondo. Non si S8, se perche
-Ie applicaziOni e vigilie gli avessero di troppo riscaldata
la nuca: 0 perche nella visita a palazzo egli avesse vo
tate alquante carafFe di Lagrima, al che non era avvezzo ;
o pure perche qualche ingegnoso veleno gli fosse stato
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in quella congiuntura 8Omminiatrato; ando crescendo
Ja sua freoeaia, di modo che, dopo alcuoe seeoe eli Ieg
gierezza 0 crudeltA, il papolo I' abbandono, e il vicere
ebbe modo nel di 16 di Luglio coo quattro archibugia1e
di Carlo levU dal mondo.

Sieche soli sei giorni duro il regno di Masaniello, e
quattro il suo vaneggiameoto, ristriogendosi in quesm
poco di tempo lotte Ie peripezie finqui raccontate, oitre
a taDte altre che m' e convenuto 1asciare indietro.

Nel dl seguente, giorno 17 d' 'esso Luglio, pentitD
il papolo, corse a raecogliere il corpo di Masaniello,
eIle era stato strascioato per Ia citt8, l' unirono alia
testa, chegli era stata tagliata, e sopra un cataletto
10 portitrono alla chiesa del Carmine, prorompendo
in alte aecJamazi6ni di "Liberatbr della p8.tria," eli
" Padre deDa povertA." Ne fecero fino un santo, c0

me divenuto mfutire in beneflZio del pubblico. A
udire que' pazzi, Ia testa s' era uoita col busto;
avea 1000 parlato, e data Ia benedizione, correndo
percio Ia stolta gente a baciarlo e a toccarlo colle co
rone. Vollero ancora che gli si facesse un superbo £0
nerale con isterminata e sonloosa processiooe, coronata
dai sospiri e dal pianto di ciascuoo, e a gara tutti si pro
caecia:vano il suo ritratto ; se coo piaeere degli Spagnuo
Ii, nOD occorre che io 10 diea.
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Congiura de' Pazzi.

323

E'lUNO i Pazzi in Firenze per ricchezze e 09

bilta di tutte Ie altre famiglie Fiorentine splendidissimi.
Capo di quelli era messer Jacopo, fatto per Ie sue ric-

•chezze e nobilta dal p6polo cavaliere. Non aveva
altri figliuoli che una figliuola naturale; aveva bene
molti nipoti nati di messer Piero ed Antonio suoi fratelli, i
primi dei quali erano Guglielmo, Francesco, Rinato, Gio
vanni, ed appresso Andrea, Niccolo, e Galeotto. Aveva
Cosimo dei Medici, veggendo Ie ricchezze e nobilta di
costoro, la Bianca sua nipote con Guglielmo congiunta;
sperando che quel parentado facesse queste famiglie pili
unite, e levasse via Ie inimicizie e gli odj, che dal sospetto
il piu delle volte sogliono nMcere. Nondimeno (tanto
sono i disegni nostri incerti e fallaci) la cosa procedette
altrimenti; perche chi consigliava Lorenzo, gli mostrava
com' egli era pericolosissimo, ed alIa sua autorita con
trario, raccozz3r nei cittadini·ricchezze e stato. Questo
fece che a messer Jacopo ed ai nipoti non erano conca
duti quelli gradi d' onore, che a loro, secondo gli altri
cittadini, pareva meritare. Di qui nacque nei Pazzi il
primo sdegno, e nei Medici il primo timore, e l'uno di
questi che cresceva, dava materia all' altro di crescere,
donde i Pazzi in ogni azione, dove altri cittadini con
corressero, erano dai magistrati non bene veduti.
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Non potendo ••••• con tanta nobilta e tante ric
cbezze sopportar tante ingiUrie, cominciarono a pensare
come se n' avessero a vendicare. n primo cbe mosse
alcUn ragionamento contra ai Medici fuFrancesco. Era
coetui piu animoso e piu sensitivo, cbe alcuno degli altri;
tanto ebe delibero 0 d' acquistil.r quello cbe gli mancava,
o di pllrdere cio cb' egli aveva. ·E percbe gli erano in
bdio i governi di Fire~e, viveva quasi sempre a RoIna,
dove aasai tesoro, secondo il costume dei mercatan6Fio
rentini, travagliava. E percbe egli era al conte GirOla
010 amic1ssimo, si doIevano costoro spesso l' uno
0011' altro dei Medici. Tanto cbe dopo molte doglieue
Q' v(mnero a ragionamento, com' egli era necess8rio, a
Yolere cbe l' uno vivesse nei suoi stati, e l' altro nella
sua citt8. sicuro, mutar 10 stato di Firenze; il cbe
I6DZIl. la morte di Giuliano e di Lorenzo pensarono DOD

Ii potesse fare. Giudicarono cbe '1 Papa ed il Re fa
eilmente vi acconsentirebbero, purche all' uno ed all' al
tro si mostrasse Ia facilita. della cosa. Sendo adunque
cadutt in questa pensiero, comunicarono i1 tutto COD

Francesco Salviati arcivescovo di Pisa, il quale per
9ssere ambizioso, e di poco tempo avanti stato offeso dai
Medici, volentieri vi concorse. Ed esaminando. intra
101'0 quello fosse da fare, deliberarono, perche la cosa
piu facilmente succedesse, di tirare nella Ioro volonta
messer Jacopo de' Pazzi, senza il quale nOll credevano
pater cosa alcuna operare. Parve adunque cbe Fran
cesco de' Pazzi a questo effetto andasse a Firenze, e
I' arcivescovo ed il conte aRoma rimanessero, per
essere can il Papa, quando e' paresse tempo di comuni-
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ciJ.rgliene. Trovo Francesco messer Jacopo pin rispet
tivo e piu duro non avrebbe voluto, e fkttolo intlmdere
aRoma si penro che bisognasse maggior autorita a
disporlo; donde che l' arcivescovo ed 11 conte ogni
cosa a Giovan..Battlsta da Montesecc'o, condottiere del
Papa, comunicarono. Qllesti era stimato assai nella
guerra, ed al conte ed al Papa obbligato. Nondimeno
mostro la cosa essere diff'lciIe e pericolosa; i quali pe
ricoli e difikoIta I' arcivescovo s' ingegnava spegnere,
mostrando gli aillti che il Papa ed il He farebbero alI'im
presa, e di piu gli odj che i cittadini di Firenze portava
no ai Medici; i parenti che i Salviati ed i Pazzi si tira
vano dietro; la facilita dell' ammazzarli per andare
per la citta senza compagnia e senza sospetto; e dipoi,
morti che fOssero, la facilita del mutare 10 stato. Le
quali cose Giovan-Battista interamente non credeva,
come quello che da molti altri Fiorentini aveva udito
altrimenti parlare.,

,Mentre che si stava in questi ragionamenti e pensieri,
occorse che il signor Carlo di Faenza ammalo, talche
si dobitava della morte. Parve pertanto all' arcivesco
vo ed al conte d' avere occasiooe di mandare Giovan
Battista a Firenze, e di quivi in Romagna, sotto colore
di riavere certe terre, che il signore di Faenza gli occu
pavao Commise pertanto il conte a Giovan-Battlsta
parlasse con Lorenzo, e da sua parte gli domandasse
consiglio, come nelle cose di Romagna s' avesse a go
vemare; dipoi parlasse con Francesco dei Pazzi, e ve
dessero insieme di disporre masser Ja.copo dei Pazzi a

28
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seguitar la 10ro volonta. E perche 10 potesse con l' au
torita. del Papa mu(were, vollero avanti alia partita par
lasse al Pontetice, il qlJale fece tutte queUe offtlrte po
tette maggiori in beneficio dell' impresa. Amvato
pertauto Giovan-Batnsta a Firenze parlo con Lorenzo,
dal quale fu umanissimamlmte ricevuto, ene' consigli
domandllti saviamente ed amol'evolmente cODsigliato;
tanto che Giovan-Battista ne prese ammirazwne, pa
rendogli aver trovato altm uomo che non gli era stato
mostro, e giudicollo tutto umano, tutto savio, ed al conte
amicissimo. Nondimeno volle parlar con Francesco, e
non ve 10 trovando, perche era ito a Lucca, parlo con
messer Jacopo, e trovollo nel principio molto alieno dalla
cosa. Nondimeno avanti partisse, I' autorita. del Papa
10 mosse alquanto, e percio-disse a Giovan-Battisla che
andasse in Romagna e tornasse, e che intanto Francesco
sarebbe in Firenze, ed allora piu particolarmente della
cosa ragionerebbero. Ando e torno Giovan-Battista, e
con Lorenzo dei Medici seguito iI simulato ragiona
mento delle cose del conte, dipoi con messer Jacopo e
Francesco dei Pazzi si l'istrinse; e tanto operarono coo

, messer Jacopo acconsenti all'impresa. Ragionarono del
modo. A messer Jacopo non pareva che fosse riusci-

. bile, sendo ambedue i fratelli in Firenze; e percio
s' aspettasse che Lorenzo andasse aRoma, ·com' era
fama che voleva andare, ed allora si eseguisse la cosa.
A Francesco piaceva che Lorenzo fosse aRoma; non
dimeno, quando bene non vi andasse, affermava, che a a
nozze, 0 che a giuoco, 0 in chiesa ambidue i frateUi si
potevano opprimere. E circa gli aiuti forestieri gli pa-
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reva che il Papa potesse mettere gent! msieme per
l' impresa del castello di Montone, avendo giusta ca
gione di spogliarne il conte Carlo, per aver fatti tu
multi .••.. .nel Sanese e nel Perugino : nondimeno
Don si fece altra conclusione, se non che Francesco dei
Pazzi e Giovan-Battistan' andassero aRoma e quivi can
il conte e can il Papa ogni cosa concludessero. Praticos
si di nuovo a Roma questa materia, ed in fine si concluse,
sendo I' impresa di Montone risoluta, che Giovan-Fran
cesco da Tolentino, soldato del Papa, n' andasse in
Romagna, e messer Lorenzoda Castello nel paese suo,
e ciascheduno di questi can Ie genti del paese tenessero
Ie lora compagnie a ordine, per fare quanta daH' llrci
vescovo dei Salviati e Francesco dei Pazzi fosse lora
ordinato; i quali con Giovan-Battista da Montesecco se
ne venissero a Firenze, dove provvedessero a quanto
fosse necessario per I' esecuzione dell' impresa, alia
quale il re Ferrando, mediante il suo oratore, prometteva
qualunque aiuto. Venuti pertanto Fr~ncesco dei Paz
zi e l' arcivescovo a Firenze, tirarono nelia sentenza
lora Jacopo di messer Poggio, giovane Iitterato, rna
ambizioso, e di cose nuove desiderosissimo; tiraronvi
due Jacopi Salviati, l' uno fratelio, I' altro affine dell' ar
civescovo. Condusservi Bernardo Bandini e Napo
leone Franzesi, giovani arditi e alla ·famiglia dei Pazzi
obbligatissimi. Dei forestieri, oItre ai prenominati, mes
ser Antonio da Volterra, e uno Stefano ~acerdote, il
quaJe nelle case di messer Jacopo alla sua figliuola la
lingua Latina insegnava, v' intervennero. Rinato dei
Pazzi, uomo prudente e grave, e che ottimamente co-
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noseeva i mali cbe da simili imprese D8scoDO, ana 000

giura noo aeconsenti, anzi la detesta, e con quel modo
cbe onestam8nte potette adopenre l' intermppe.

Aveva il Papa tenuto nello studio Pisano a imparV
leuere pontiflcie Raffaello di Ri8.rio, nipote del coote
GirOlamo; nel qual luogo ancora essendo, fu dal Papa
alIa digniti del Cardinalato promosso. Par\""e pertanto
ai congiurati di condurre questo cardinale a Firenze,
accia che la sua venuta la congiura ricoprisse, potlmdosi
intra la sua famiglia quelli congiurati, dei quali avevano
bisogno, nascbndere, e da queUo preooere cagione
d' eseguirla. Venne adunque il cardinale, e fu da
messer Jacopo dei Pazzi a Montughi sua villa propinqua
a Firenze ricevuto. Desideravano i congiur;1ti d' ac·
cozzare insieme mediante costui Lorenzo e Giuliano, e

- come prima questa occorresse, ammazzargli. Ordina·
rona pertanto coDvitassero il cardinale nella villa lora
di Fiesole, dove Giuliano 0 a caso 0 a studio non COlt

venne; tanto che tornato il disegoo vano, giudic8.rono che
se 10 convitassero a Firenze, di necessita ambidue vi ave&
sero Ii intervenire. E cosi dato l' brdine, la Domeoica
di 26 d' Aprile correndo I' anno mille quattrocento set·
tantotto a questo convito deputarono. Pensando adunque
i congiurati di potergli nel mezzo del ronvito ammazzare,
turono il sabato notte insieme, dove tutto queUo che la
mattina seguente s' avesse ad eseguire, dispbsero. Ve
nuto dipoi il giorno, fu notificato a Francesco, COIQe
Giuliano al convito non interveniva. Pertanto di lIUMO

i capi della congiura 5i ragunarono, e cOQcl.UsefQ OM



STORIE. 329

non fosse da difFerire il mandarla ad effetto; perch' egli
era impossibile, sendo nota a tanti, clle la non si scoprisse.
E percw deliberarono nella chiesa cattedrale di Santa
Reparata ammazzargli, dove sendo il cardinale, i due
fratelli secondo la consuetUdine converrt3bbero. VoIe
vano che Giovan-Battista prendesse I~ cura di ammazzar
Lorenzo, Francesco de' Pazzi e Bernardo Bandini,
Giuliano. RicusOGiovan-Battista il volerlo fare, 0 che
la famigliarit8. aveva ~nuta con Lorenzo gli avesse ad
dolcilo l' ammo, 0 che pure aItra cagione 10 movesse.
Disse che non gli basterebbemail.animo commettere
tanto eccesso in chiesa, e accompagnace il tradimento con
il sacrilegio; il che fu il principio della rovina dell' im
presa loro. Perche stringendogli il tempo, furono ne
cessitati dar questa cura a messer Antonio da Volterra
ad a Stefano sacerdote, due che per pratica e per na
tura erano a tanta impresa inettissimi. Perche se mai
in alcuna faccenda si ricerca I' animo grande e fermo,
e nella vita e nella morte per molte esperienze resolulo,
e necessario averlo in que~ta, dove si e assai volte ve
dulo, agli l10mini nell' armi esperti e nel sangue intrisi,
I' animo mancare. Fatta adunque questa deliberazione,
vbllero che il segno dell' operare fosse quando si comu
nicava il sacerdote, che nel wmpio la prilJCipale messa ce
lebrava, e che in questo mezzo I' arcivescovo de'Salviati
insieme con i suoi e con Jacopo di messer Poggio il pala
gio pubblico occupassero, acciocche la S!gnoria 0 vo
10ntiLria 0 forzata, seguita che fosse de' due giovani la
morte, fosse loro favorevole.

28*
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Fatta quetta deliberaziboe, Be n' andaroDo nel tiHn..
pio, Del quale ~a il cardinale con Lorenzo de' Me
dici era venuto. La chiesa era piena di pbpolo e l' u'
Cicio divino cominciato, quando aooora Giuliano de' Me.
dici non era in chiesa. Onde che Francesco de' Paui
insieme con Bernardo all sua marte delltiBati, aodarooo
alle sue cale a trovarlo, e con prieghi e COD ane nella
chiesa 10 condussero. E' cosa veramente degna di
memoria, cbe tanto odio, tanto pensiero di tanto eccesso
si potesse con tanto coore e tanta ostinazione d' animo
da Francesco e da Bernardo ricoprire; perebe eon
dottolo nel tempio e per la via e nella chiesa con ~
teggi e giovenili ragionamenti I' intratteonero. Nil man..
co Francesco, sotto colore di carezza~lo, coo iii mani e
con Ie braccia strignerlo, per vedere sa 10 trovava 0 di
corazza e d' altra simile diCesa munito. SlpeVllBO~
liano e Lorenzo I' acerbo animo de' Pazzi contro di b
ro, e com' eglino desideravano di tone lora I' autorita
dello stato; rna non ternevano gia della vita, come quelli
che credevano, cbe quando pur eglino avessero a ten
tare cosa alcuna, civilmente e non can tarua violenza
I' avessero a fare. E percio aocbe lora, non avendo
cura alia propria salute, d' esseFe loro amici simuJarono.
Sendo adunque preparati gli ucciditori, quelli a canto a
Lorenzo (dove, per la moltitudine che nel tempio era,
Cacilmente e senza sospetto poWvano stare), e quelli altri
insieme con Giuliano, venne I' ora destinata, e Bernardo
Bandini, con un' arma carta a quello effetto apparecchia
ta, passa il petto a Giuliano, il quele dopo pocbi passi
cadde in terra; sopra il quale Francesco de' Pazzi
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gittiltosi 10 empie.oi fente, e con tanto stUdio 10 percosse,
ch~ accecato da quel furore cbe 10 portaya, Il6 medesi

mo in una gamba gravemente ~es6. Messer Antonio
e Stefano dall' altra parte all8alirono Lorenzo, e men&.
togJi piu colpi, d' una leggier ferita nella gola 10 per
608sero. Perche 0 la loro negligenza, 0 l' animo di
Lorenzo, ehe, redutosi assalire con l' armi sue si difese,
() l' niolo di chi era seeo, fece vano ogni sforzo di eoJb

roo Talche quelli sbigottiti si fuggirono e si nascbsero;
mil dipoi ritrovati, wrona yitupet'Osamtmte morti, e pel'

tutta la citta strascinati. Lorenzo daH' altra parte, ri

strettosi con quelli amici cbe egli aveva intorno, nel sa
cr3.rio del tempio si rincbiuse. Bernardo Bandini,
morto cbe vide Giuliano, ammazzo ancora Fl'oncesoo
Nori ai Medici amicissimo, 0 percbe l' odiasse per anti
co, 0 perche Franceseo d' Riutare Giuliano 5' inge
gnasse. E non contento a lfUesti due omicidj, corse per

trow Lorenzo e supplire con l' iulimo e prestezza sua
a quello cbe gli altri per la tardita e debolezza loro ave~

vano mancato; rna, uovatolo nel sacrario rifuggito, non
potette farlo. Nel mer;zo di questi gravi e tumultuosi
accidenti, i quali furono tanto terribili che pareva cbe il
tempio rovinasse, il cardinale si ristrwse all' akare, dove
60n fatica fll dai sacerdoti tanto salvato, che la Signoria,

cessato il romore, potette nel suo palagio conrlurlo;
dove con graodissimo sospeuo inDno alia liherazibne sua
dimoro.

Trova.vaosi in Firenze ig flUesti tempi aleuni Perugini
eaccillti per Ie parti di cam 101'0, i qwl1i i Pazzi, pro-
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mettendo di rendere Ioro la patria, avevano tirati neDa
voglia 1000. Donde cbe I' arcivescovo de' Salviati, il
quale era ito per occupare il palagio insieme con Jacopo
di messer Poggio e i 8uoi Salviati ed amici, gli aveva
condotti saco, e arrivato al palagio lascio parte de' suoi
da bl1llso con brdine che com' eglino sentlssero il ro
more, occupassero la porta, ed egli con la maggiOr
parte de' Perugini, sali d' alto, e toovato che la Signoria
desinava, perche era I' ora tarda, fu dopo non molto da
Cesare Petrucci, Gonfaloniere di giustizia, intromesso.
Onde cbe eotrato coo pocbi de' suoi lascio gli altri fuo
ri, la maggibr parte dei quali nella Cancelleria per se
medesimi si riochiusero, perche in modo era la· porta di
quella congegnata, che serr8.ndosi Don si poteva, se non
con I' aiuto della chiave cosi di deotro come di fuori,
aprire. L' arcivescC?vo intanto entrato dal Gonfaloniere,
sotto colore di volergli alcuae cose per parte del Papa
riferire, gli coinincio a parlare con parole spezzate e

. diIbbie; in modo che I' alterazibni, che dal viso e dalle
-parole mostrava, generarono nel Gonfaloniere tanto so
spetto, che a un tratto gridando si pinse fuori di camera,
e trovato Jacopo di messer Poggio, 10 prese per i ca
pegli e nelle mani dei suoi sergenti 10 mise. E levato
il romore fra i Signori, con quelle armi cbe il case som
ministrava loro, tutti quelli cbe con I' arcivescovo erano
saliti ad alto, sendone parte rinchiusl e parte inviliti, 0 siI
bito furono morti, 0 cosi vivi fuori delle nnestre del pa
lagio gittati; intra i quali I' arcivescovo, i due Jacopi
Salviati, e Jacopo di messer Poggio appiccati furono.
Quelli cbe da basso in palagio enmo rimasti, avevano
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smata 1& guardia e gpor~ e 1e parti. ba88e tuUe 00

cupe.t.e, in modo ehe i cittadini che in questo rOlDOl'C jl
palagio cbrsel'El, ne armati amw, ne clisarmati COD.
alla Signoria potev.Qoo pe,rgere.

Franeesco de' PJlZ~i intanto e Bernardo Bandini,
veggeodo Lorenzo eampato tl uno di lora in chi tutta la
speranza deli' impresa era posta grayemente feritG,
s' mno sbigottiti. DOllde.cOO Bernardo peosando con
quella franchezza d' animo aUa sua salute, ch' egli
aveva aU' ingiuriare i Medici pensato, veduta hi cosa
perdut., salYO Sf! ne fuggi. Francesco, toraiuoseoe a
casa ferito, provo Be poteva reggersi a cavallo, percbe
l' ordine era di circuire d' armati la terra e ebiamare il
popalo alia liberta e all' armi, e oon polette; tanto era
profonda la ferita, e tanto sangus avea per queila per
dum. Oode che spogliatosi si g.ittO sopra il suo leuo
ignudo, e pregil messer Jac~po, ehe que& eM da lui DOD

si poteva fare, facesse egli. Messer Jacopo ancora coo
..eechia, e in simili tumulti non pri,ti.co, per fare questa
Wtima esperieoza della rortuna lora, sali a cavallo 00Il

fome cento annati, iUti prima per simile impresa prepa
rati, e sa n' ando alia piazza del palagio, chiamando in
8UO aiuto iI popolo e la liberta. Ala perche I' uno era
daIla fortuna e liberalita de' M6dici f&tto sordo, l' altra
in Firenze non era eoooeciuta, DOD gli Cu risposto da
aleuno. Solo i Signori, che la parte superiore del pala
gio signOl-eggiavano, con i sassi 10 salutitrono e eon Ie mi
Jl&CC6 in quantopoterooo IO ebttpttirODO. E itando

mes.er J8copo dobbioso, fa cia Gioveooi Serristori SUO
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cogoalo incontnto, it qunle prima 10 riprese degli sc8.n
dali mossi da lora; dipoi 10 confortO a lomarsene a casa,
aft'ermandogli che it pbpolo e la liberta era a coore agli
altri cittadini come a lui. Privalo adunque messer Ja
copo d' ogm speranza, veggendosi il palagio nimico,
Lorenzo vivo, Francesco ferito, e da muno seguitato,
non sapendo aItro che farsi, delibero di salvare sa pote
va con la fuga la vita, e con queUa compagnia, che egli
aveva seco in piazza, si usci di Firenze per andare in
Romagna.

In questo meZZO tutta la citta era in arme, e Lorenzo
de' Medici, da molti armati accompagnalo, s' era nelle
sue case ridotto. II paIagio dal pbpolo era stato ricu
perato, e gli occupatori di queUo tutti fra presi e morti.
E gia per tutta la citt8. si gridava il nome de' Medici, e
Ie membra de' morti, 0 sopra Ie punte dell' armi 6tte, 0

per la citta strascinate si vedevano; e ciascheduno con
parole piene d' ira, e con fatti piem di crudelt8., i Pazzi
perseguitava. 6ia erano Ie loro case dal pbpolo occu
pate, e Francesco cosi ignudo fu di casa tratto, e al pa
!agio condotto, fu a canto alI' arcivescovo ed agli altri
appiccalo. Nil fu possibile, per ingiurill che per il cam
mino 0 poi gli fosse fatta 0 detta, fargli parlare cosa
alcuna; rna guardando ahrui 6so, senza dolers! altri
menti, tacito sospirava. Guglielmo de' Pazzi, di L0
renzo cognalo, nelle case di queUo, e per l' innocenza
sua e per I' aiuto della Bianca sua moglie, si salvo. Non
fu cittadinochearmato 0 disarmalo non andasse alIe
case di Lorenzo in quella necessit8., e ciascheduno se e
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Ie sostanze sue gli offeriva; taota era la fortuna e la
grlt.zia, che quella casa per la sua prudenza e liberalitB.
S' aveva acquistata. Rinato de' Pazzi s' era, quando il
caso segui, nella sua villa ritirato; donde, intendendo
la cosa, si volle travestito fuggire; nondimeno fu per il
cammino conosciuto e preso, ed a Firenze condotto.
Fu ancora preso messer Jacopo nel passare Ie Alpi;
perche inteso da quelli Alpigiani il caso seguito a Fi
renze, e ved.uta la fuga di quello, fu da loro assalito ed
a Firenze rimenato. Ne potette, aneora ehe piu volte ne
gli pregasse, impetrare d' essere da loro per il eammino
ammazzato. Furono messer Jaeopo e Rinato giudieati
a morte dopo quattro giorni ehe il easo era seguito. E
intra tante morti ehe in quelli giorni erano state fatte,
ell' avevano ripiene di membra d' uomini Ie vie, non ne
fu con misericordia, altra ebe questa di Rinato, riguarda
ta, per essere tenuto uomo savio e buono, ne di quella
superbia notato ehe gli altri di quella. famiglia aeeusati
erano.

E perehe questo easo non maneasse d' aleuno
estraordinario esempio~ fu messer Jaeopo prima nella
sepoltura de' suoi maggiori sepolto; dipoi di quivi come
scomunieato tratto, fu lungo lQ mura della eitta sot
terrato; e di quivi ancora cavato, per il capestro con il
quale era stato morto, fu per tutta la eitta ignudo stra
scinato; e da poi ehe in terra non aveva trovato Juogo
alia sepoltura sua, fu da quelli medesimi ehe strascinato
l' avevano, nel fiume d' Arno, ehe aHora aveva Ie sue
acque altissime, gittato. Esempio veramente grandissi-
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mo di fortuna vellers 00 U9mo da tante richezze, e da
sf Celicissimo stalo, in tanta infelicita con tanta l'Ovio'Q e
con tate vilipendio catlere. NarraRsi de' suoi aleuni
vizj, intra i quali erahO giuochi e" bestemmie pin che a
qualunque perduto uomo non si converrebbe; quali
vizj ctm Ie molte elemosine ricompensava, perche a
molti bisognosi e luogbi pii largamente sovveniva. Puoll5i
ancora di quello dire questo bene, che il sabato davanti
a quella Domenica deputata a tanto omiddio, per DOD

fare partecipe dell' avversa sua fortuna aleun altro, tutti
i suoi debiti page'l, e tutte Ie mereanzle ch' egli aveva in
dogana ed in casa, Ie quali ad alcuni appartenessero,
con maravigliosa sollecitudine ai padroni di queUe can·
segni>. Fu a Giovan-Battista da Montesecco, dopo una
lunga esamina fatta di lui, tagliata la testa. Napoleone
Franzesi con la fuga fuggi il supplieio. Guglielmo dei
Pazzi fu confinato, ed i suoi cugini cbe erano rimasi
v1vi, nel fondo della rocea d' Volterra in c8.rcere poste.

Fermi tutti i tumulti, e puniti tutti i eongiurati, si eele
brarono I' esequie di Giuliano, il quale fu can Ie lagrime
da tutti i eittadini accompagnato; perebe in quello era
tanta liberalita. ed umanita., quanta in aleuno altro, in tale
fortuna nato, si potesse rlesiderare.
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STABILITE tutte Ie COle" la sera vaoendo il giorno
'4 d' Agosto, di di Dorutinica e destinato alIa festi
vita di San Bartolommeo, il duca di Guisa uscito
eli corte nell' oscurare della notte" ando per com
missione del re a trovare iJ presidente Charrone pre
polito de' mercanti, il quale e capo principale del pb
polo Parigino, eommettendogli ehe mettesse all' ordine
dua mila uomini armati, i quali portRssero una maniea
di camicia nel braccio sinistro, ed una croce biancaso
pra il cappello, co' quali si potesse ad un'~ra medesima
eseguire gli ordini del re, che facesse stare all' ordine
tutti i caporioni, 0 come essi dlcono eschievini delle
CQntl!ade, e che a tuUe Ie Mestra a' botti della campallll
dell' orologio del palazzo wssero accesi lumi. Tutte 1&
qllali cose per l' inclinazione del popaJo, e per l' autorita"
grande del duca di Guisa, oltre la commissione del ra,
fUrono subitamente eseguite.

Prellel'O I' anni il d~ di MompeDsieri ed iJ duca di
Nevers, con mohi altri signori della corte, i quali in
CQlDpognla eli loro famiijari renarono appresso la per
~a del re, essendo alla porta e Del cortile del LOvero
tWte Ie guardia in anne.,

AD' ora determinata il duca di, Guiaa accompagnato
ell! dUl<a d' Omala, e da MODBigoor d' Angolemme gran
Prio~ cU Francia, fratello naturale del re, e· COD altri

29
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IOldati e capitani al niunero di trecento, aodo aUa casa
dell' ammiraglio, e trovata d' 6rdine del duca d' Aogio
loUa in arme e con Ie corde accese 1a compagnia eli
Cossein posta per innanzi a questa guardia, sforz8.rono
1a porta del cortile custodita4IIla pochi alabardieri del ra
di Navarra, e da' familiari di casa, i quali furono senza
remissione tutti uccisi. Entrati nel cortile, vi restarono
fermi i padroni, e Beme di nazione Lorenese, familiare
del duca di Guisa, e Achille Petrucci Senese, uno
de' geotilu6mini forestieri trattenuti dal medesimo, COD

i1 mastro di campo Sarlab6s, e gli altri soldali salirono
aDa camera dell' ammiraglio.

Egli sentito i1 romore, levato in piedi, ed a~poggiato

alletto s' era prostrato De' ginoccbi, e vedeodo entrare
lotto spaventato in camera Cornasbne suo familiare, 10
interrogo che strepito fosse quello; il quale rispose,
"Monsignore, Dio ci chiama a lui," e se n' usci fug
gendo per altra porta.

Arrivarooo quasi s6.bito i percussori, e ricoDosciuto
I' ammiraglio, si voltaronO verso di lui, al quale alto

egli rivolto a Berne, che gli aveva sfoderata la spada
contra, gli disse, "Gibvane, tu dovresti riverire queste
mie chiome canute, ma fa quello cbe vuoi, che di poco
ro' averai accortata 1a vita;" dopa Ie quali parole, Beme
gli diede Ia spada. Del petto, e gli altri, finito che ebbero
d' ammazzarlo co' pugoali, 10 gettarono dalle finestre
nel cortile, e subito Cu strascioato in una stalla. Nel
medesimo palazzo rurono ammazzati Teligni genero..
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dell' ammiraglio, Guerchi suo Iuogotenente, che con il
mantello avvolto al braccio combattendo si fece ucci
dere, i colonnelli Montaumar e Rourai, il figliuolo del
Barone di Sant' Adrets, e tutti quelli della sua corte.

II re passato nella camera della regina sua madre,
ioteso che ebbe il seguito, si fece chiamare il re di Na
varra ed il principe di Conde, i quali v' andarono c~
gran terrore, vedendo che alcuno de' loro gentiluomini,
ne de' serventi, non era lasciato passare; e nell' istesso
tempo Monsignor d' 0, mastro di campo della guardia
del re, comincio a chiamare ad uno ad uno i principali
Ugonotti ch' erano nel LOvero, i quali nell' entrare in
cortile erano tutti amm,azzati da' soldati, che in due
lunghi ordini stavano con I' arme apparecchiate, ed in
questo modo morironoil conte della Roccafocaut, il
marchese di Renel, Piles ehe aveva con molta gloria
difeso Slin Giovanni, Ponte di Bretagna, Pluvialto, Ban
dineo, Francurt cancelliere del re di Navarra, Pardilla
no, Lavardino, ed altri al numero di dugento. Nel
medcsimo tempo si diede il segno al preposto de' mer~
canti con la campana dell' orologio del palazzo, e queDi
ch' erano preparati per questo fatto, avendo riceruto
I' ordine di quello dovevano fare da Marcello, che poco
prima aveva esercitato quell' ufficio, ed era fra il popo
10 d' autorita grandissima, si diedero ad ammazzare gli
Ugonotti per gli alloggiamenti e per Ie case nelle quali
crano sparsi, e se ne fece grandissima strage, non si
distingucndo ne eta, ne sesso, ne condizione. S' era
messo in arme tutto il pOpolo sotto i capi delle contrade,
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e per tutte Ie 6nestre erano adeesi Iumi,liecb~ sem:a
confusiooe andanno eli casa in casa, ese~eodo l' brdMe
.roto; ma nOD si pote perO procedere 000 tanto ordine,
benche vi I' alFaticauero molto queUi che comandaYllftO,
cbe non vi morissero anco molti de' Cattolici oppressi 0

dall' bdio pUbblieo, 0 da ne;njclzie private, tra' quali
Dionisio Lambino e Pietro Ramo, uornW neUa pro»
Iiooe delle JeUere di grandllsima Cama.

n Lbvero, tutto il giorno seguente si tenne chiuso, eel
intaDtO il re e Ia regina confril'aoo il re'-di N.vam
eel il principe di Conde, mostrando ch' erano C08treui a
far queUo che tante volte I' ammiraglio aveva tentato
di fare a lora, e cbe tuttaria disegnava di voIer fare,
ma che em, a' quali scusaodo gli errori COIl I' eta, e
condooaDdo moko alla strettezza del sangue, si riservava
la vita, sar1e1lO per I' QTvenire amati e teu.uti cari, qQan~

do vivllasero nella rdigione eattblica, e riconoscessero
ed ubbidissero il reo ADe quali parole il re di NaVlllTa

oedendo al tempo, e dissimulaodo que110 a che non si
poteva rimediare, risoluto di riserbar·se medesimo a
qliOr JOrtuna, rispose con graDdissimo ossequio, mo
strimdosi pronto ad ubbidire alla voIontB. ed a' comanda..
menti del re: onde placll.rD Carlo a grati6caziooe aua
coocesse Ia vita aI duca di Gramonte ed al signor eli
Durana, i quali promisel'O di semrlo per l' avveoire,
come fecero sinceramente.

Ma il principe di Conde 0 per l' inconsiderazibne
den' eta, 0 per la natl.U"8l ferocitl\ derivata da' suoi
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maggiori, mostro di volere rispondere ad oppbnersi a
questo comandamento, dieendo eh' egli dimandava so
lamente di non esser violentato nella coscienza; onde
adirato iI re, agramente 10 riprese ehiamandolo piiJ volte
temerario, arrabbiato, eontumaee, traditore, ribello e figlio
di ribello, e 10 minaeeio di levargli la vita, se nel ter
mine di tre giorni non si faceva CattOlico e non dava
evidenti segni del pentimento suo. Cosl ed a lui ed al
re di Navarra furono poste Ie guardie, e levati loro i
primi servitori, che nell' ora medesima furono tagliati a
pezzi, d' ordine ed a modo del re si rinnovarono loro Ie
fiuniglie.

Quelli eh' erano alloggiati di la dalla Senna nel borgo
di San Germano, tra' quali il conte di Mongomeri ed il
Vidame di Ciiutres ehe presago di qualehe male non
s' era voluto restringere al qUllrtiere dell' ammiraglio,
sentito il romore, e non essendo stati cos! presti i Pa
rigini a serrar loro il passo, presero immantanente la
fuga, ma sopraggiunti dal duea di Guisa, ehe nel far del
giorno passo I' acqua con molti cavalli e fanti, soprap
presi chi scalzi, e chi disarmati, e chi senza sella, e chi
senza briglia, ma tutti egualmente senza arme, furono
dissipati ed uccisi: soli il conte di Mongomeri ed il Vi
dame si salvaron con circa dieci compagni, e dopo
molti travagli pervenuti sconosciuti al mare, passarono
finalmente in Inghilterra.

Per ]a citti il primo ed il seguente giorno p.e furono
uccisi pill di dieci mila, e tra questi piu di cinquecento

29*
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Mrooi e cavalieri, ed ubmini eM nella milizia avevauo
leOuto i prinU gradi. ••••• FUrono CalU prigiooi
Mooaignore di Briquemaut ed Arnaldo Cavagna, i quali
per aentenza del parlamento furooo poi iquartati come
ribelli.

n corpo dell' ammiraglio cavato a furia di pbpolo
daDa stalla ov' era stato riposto, faltone prima infiniti
8tI'aZj, Cu daDa moltitudine infuriata contro it suo nome,
dopo d' avergli spiceata la testa e tagliate Ie mam,
strascinato per Ie strade sino a Moofalcone, luogo della
giustizia, e quivi lasciato per uno de' piedi impiccato
aDa Corea, e dopo non molti giomi, plaudendo e giubi
lando tutto il pbpolo, acceso Cuoco alia medesima Corea,
rest€> meuo abbruciato, non si trovando fine agli scher.
ni del suo cadavero, sin tanto coo da due Camiliari del
maresciallo di Momoransi furono asportate di notte
queUe poche reliquie, ad a Ciantigli nascosamente sa
polta.

Questo Cu I' emto di Gasparo Coligni ammiraglio del
mare, il cui nome nello sp8zio di dbdici anni inoon ave
va riempito nOD meno di strepitoaa Cama, che di gran
tenore tutta 1a F1'8Ilcia: esempio cbiar'JSSimo a tu1to iI
moodo, quanto iOglia essere precipitoso f# rovinoso iI
fine di coloro clw, senza altra considerazibne cbe
de' proprj interessi, COD sottili ed artificiolii consigli ere.
dono di stabilire permanente grandezza sopra iI solo
tondamento della prodenza umana; percioeche Don e
da dubitare ch' egli, aDevato da' primi auni ne' cl.richi '
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principali della milizia, e condotto dal suo valore e dalla
prudenza al sommo degli onori, non avesse 0 aggull
gliati, 0 superati tutti gli altri capitani dell' eta sua, e
non fosse pervenuto ed al grade di Contestabile ad a
tutte I' altre grandezze di quel reame: s' egli non
avesse eletto di fondare la sua esaltazione, contra l' au
torita. del suo principe, sopra Ie fazioni e sopra Ie clivi
sioni civili, poiche aoco nel tenebroso abisso delle dig..
cOrdie e delle sollevazioni risplendono molto chiari i lu
nll della solerzia, della costanza, della fierezza sua, e
sopra tutto d' un ingegno maraviglioso a maneggilU'e
quaIsivoglia grandezza di pensieri.

n giorno seguente alla morte dell' ammiraglio, il du
ca d' Angio usc1 fuori del Lovero, ed accompagnato
dal reggimeuto delle guardia tutto in arme, ando per la
cittil. e per i borgbi per far aprire Ie case di chi avessero
voluto· far resist.enzll, rna tutti gli Ugonotti 0 erano di gia
marti, 0 spaventati avevano preso il contrassegno della
croce bianca sopra il cappello, come portavano univer
saImente i Cattblici, e procuravano nascondcndosi di
sc~re la "ita; ma mostrati a dito da qualchedLUlO
per Ie strade, 0 in qualche altro modo riconosciuti, e~
no senza remissione_lacerati dal pOPQlo a gettati nella
riviera.

n giorno, che precessa questa terribile esecuzione, il
re spedi molti corrieri in diverse parti del regno, co
mandando a' governatori delle citta e delle province,
che dovessero fare l' istesso; ma questa commissione
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Cu eseguita pili e meoo severamente secondo I' inclina
moe di ciascheduno; perche a Mells ]a medesima se
ra, ed i giorni segueoti ad Ode8.ns, a Roano, a Burges,
ad Angers, a Tolosa, ed in molti aJtri ]uoghi, lOa sopra
tutti a Liooe si Cece strage grandlssima degli Ugonotti,
Don si perdonando ne a sesso ne ad et&. ne a qualitA di
persone: all' incontro ne' ]uogbi ov' erano governatori,
o dipendenti de' principi, 0 seguaci della Camiglia di Mo
moransi, non si esegui se non tardi e debo]mente l' or
dine avuto, ed il conte di Tenda nella Provenza ricosO
]iberamente d' ubbidirJo; perlaquaJcosa poehi giorni d~
po eSllendo nella citt&. d' Avignone, Cu segretamente,
come si crede, per commissione del re to]to di vita.

Gravi e terribili accidenti si potrebbero raccontare in
questo luogo, perche in tante e cosi diverse parti con
variet&. mirabile di avvenimenti s' estese questo fiagello
ad ogni condizione di persone, si che divolgo costante
mente ]a Cama essere in pochi giomi periti pili di qua
ranta mila Ugoootti; rna ]a maniera che abbiamo fin
qui tenuta di seguire succin~mente ]' ordine delle cose,
non ci permette diffbndersi nella tragica narrazione di
questi avvenimenti.
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Splendore e Magnifu;enza delle Corti Italiane: fJlztit
Sorge'llti di RiechezJZe, cht gode l' Itldia fino al dt·
clinQr del &eollJ XVn.

PIU' che do impegni di guerre, 0 da contese di stati,
pareva che i principi Italianifbssero mossi da un ~(}o

mune desiderio di superarsi I' un I' altro nella magni6.
cenza del treno, nella splendidezza delle corti, e nella
eontuosita. degli spettacoli e de' solazzi. Aocorche
grandi3sima parte d' ltilia fosee ridotta in provintia di
dominio straniero, e che neppure tutta insieme potesse
per l' estensione sua mettersi a confronto della Spagna,
della FranciR, 0 dell' Alemagna ; eon tutto questo ella
fece nel passato secolo si bella comparsa nel teatro del
mondo, che non avea sicuramente di che portare invidia
ad alcuno de' piu vasti e de' pitl colti paesi d' Europa.

Ma wpra tutt' altre citta grande era la Dl1IgniticeoZll e
It pompa che vedeasi in Roma, la quale parea in nuoVi
guisa divenuta capitale del mondo: perocche oltra d' e&o
sere centro e sede"della religione, vi risedevana innume-
r8bili persone d' alto affare. Laonde se I' atnbasciatbr
di Pirro pate chlamare can qualche ragione il senato di
Roma un parlamento di ra, ella era effettivamente ai
tempi de' Barberini, de' BorglRlsi, de' Chigi, e de' Pan
61j, quasi UD convento di principi d' Europa, i quali per
mezzo de' lor ministri, e de' cardinali lora amici, parti-

, giani, e congiunti, vi gareggiavano e contend/wano di
digniti, d' onore, e d' interessi. Tutte Ie potenze cat-
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tblicbe aveano come per comune aecordo scello Roma
qual luogo proprio per far mostra del lora potere in
f'accia degli stranieri. Vi mandavano a tale efi"etto am
buciadori con seguito principesco, e con guardie di ca
valieri e di (anti, sforzandosi gli uni di sorpassilr gli altri
in pompa e in grandigia, e neDa moItitudine e neDa
qualiti degli aderenti e divoli. Per la qual eosa non fu
mai la corte ponlificia in tale staOO, neppure nei secoli
che I' autoriti papale era dagli scolilstici e da' eanonisti
esagerata foor di misura: ne i cardinali ebbero mai in
aloun lempo tanta ragione di pareggiarsi co' principi.

Faceano parte del sacro collegio figliuoli e fratelli di
principi sovrani, minislri di stalo e govematori di pro
vince e di regni, e quel ehe e piu strano, generali d' e
serciti. Perciocche, senza contare Richelieu e Maz
zarini, vide I' Its.lia ne' snoi confini un cardinale dellt
Valletta e un Triulzio comandar I' armi di Franciia e di
Spagna, un cardinale infante govematore delle Fiandre
tener corle in Milano, tin Albemozzi, un Grimani vieere
di Napoli. E tanto la Corte di Parigi, quanlo quella di
Madrid trattenevano sempre in Rama stessa, affinche
dessero rilievo e polso a questa 0 a quel partito, moln
cardinali loro sildditi, quali d' ogni altra eosa prende
vaosi pensiero, che di funzioni ecclesiasticbe 0 di studj
sacri. GI' impegni e Ie protezioni, che si faccan singo
lar pregio di soslenere cosi i cardinali e i principi Roma
ni, come gli ambascialori di straniere potenze, nOD mai
Cecero si grande 10 strepito in Roma, quanta sotto il go
verno de' Borgbesi, de' Barberini, e degli Altieri.
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Poche erano Ie volte che non si contassero in Roma
cardinali d' Este, de' Medici, Gonzaghi, e Farnesi, che
vivevano in quella corte con non minor fasto di quel
che facessero i duchi lora congiunti in Modena, in Fi
fenze, in Mantova, in Parma; talche metteano in so~

gezione il Papa stesso. n peggio era, che molti di co
testi prlncipi cardinali non aveano altra qualita d' eccle
siastico, che la pbrpora e la facolti!. di godersi con meno
di scrilpolo molti benefizj; e che dopo aver passati gli
anni pin verdi a promOvere e sostenere impegni e affilri
politici, lasciavano poi ancora I' abito cardinalizio per
ammogliarsi, come fecero neI giro di pochi anni un prin
cipe di Pol6nia, un Ferdinando de' Medici, ed altri.

E' facile immaginarsi che la vita secolaresca e profa
DR, per non dire liltro, di cosi Catti ecclesiil.stici (e spe"o
zialmente de' cardinali nipoti, che non furono certamente
i meglio disciplinati che si trovassero in quella corte)
dovesse menar seco grande rilassamento ne' cberici
d' inferior grado; e che dall' opera di tali prelati la
chiesa non profittasse gran fatto nella aantiti!. e regolaritB
de' costumi. N ulladimeno la vita troppo morbida ~

fastosa di molti cardinali, e proporzionatamente degli
altri ordini di persone ecclesiastiche e religiose, fu Corse
pin cbe mezzanamente (a riguardar pero l' umana con
dizioue, quale e per se stessa, e la scarsita sempre graD'
dissima de' buoni in comparazione de rei) compensata
da buon numero di uomini ragguardevoli per dottrina e
per pieta e per zelo. Onde con molta sicurezza scrisse
verso la metA di quel secolo il padre Sforza Pallavici-
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.. o11e il claro BOD era mai &tato Ii ben regolato e sl
lilpeuevole come era al suo tempo, E BOIJ si puc.. Jl800

Iare, ella buona parte degli ordini regolari Don vivesll6
cento 0 CinqulUlt' aDDi ad~tro nel lodevole fervgr6
dolle "elChe riforme.

1 Papi che regaVoilo doll<' Pia V., lie aQQ iiuu¥l
... di costumi e di coadoua totaJmente 9IlIJlta ed me-
~ ebbero eertam8l1te molts virtu e quaIiti ba
-..ti Id aoquistare atima a lQdi maravigliose. ndifetto
pili OQIDUDe che in loro Ii DOWse, fu Ia V'oppa~
l118BdeDZa a' COQgiuoti : difeuo per aItro, a. cui la conQi.

. ziODI de' poDl46ci, priooipi e.leuivi 8 Il6lDPl'e v.ecebJ..
potea servire di scusa. E benche il sacro collegio
cle' porpami, a parJi,r QOD rigore e ooafOrme at vero
spirito daDa Chiellll, Dll1e s' assomigliaiSe '" s~.
cIiscepoli di CDi8to, e ~i primi promulgaliW'i delllQli} QiI\

,_,. nOQ si pu~ ~o dire, che d~ niim v~ggio f~

aDa sua Cbiesa. L' btbli~oh' e~ lWCulo, It q~ ~

980 pure adtllnpiere Jlmeuo e~rpawente e per ri
tpQtM> Wtl prOprio Mor JJ)l)ndRQ(} El per d6COllO, v~
"riae !lalla RoJl~a" lierviva d' oocasione, di~
• di aiutQ alle perSQll8 r.eliiiose e zelanti a, prQlllQGv~

.. vera pieta cristiana e Ia feda caub1i<m. E. IJtm ...

rebbe diffwile il far vedere, qtmQto di ileDe~
c:aoperato i cardinali anehe piv aliltm da quell" qn.
GhiMmasi. divQ1lione. Tu.ttoehe ROInQ.. IWQSSe~
.nora lmooa parte delle pr~i~ UQIl: volta. triJ;¥l~ ttl

l' Italia geneJlalmeme av.esse V~lIto. v'dg«ai aJIJowe i1
ccmWl'7<io, per cui quui sola 6oriflJ· 4'lCBPi Wlia~
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too; erano pur nondimeoo I' una e I' altra assai bene in
grado di IlOstener questo splendore.

Non siamo qui per pariare ne in difesa, ne eontro
del lusso; ma in un easo fuor d' ogni dlibbio il lusso
divien rovinoso alIa nazione, eioo quando Ie manifatture
e Ie altre eose ehe esso riehiede, si ricercano da paesi
rimoti, e ehe per farne acquisto si toglie dal proprio
paese un fondo notabile 'eli cose necessarie alIa vita e Ii
lil.sciano i paesani nell' ozio e nella indigenza, d' onde
si scema inevitabilmente la popolazione. Ma fino alIa
meta del passato secolo non solamente poche eose si
traevano da altre province pe~ mantenere il lusso delle
corti, rna la piu parte delle altre colte e industriose na
zioni d' Europa Ie traevan d' ltaIia, e cercavano artefici
Italiani che Ie facessero, e fino in Inghilterra Ie manifat
ture piu polite e pili curiose si portavano d' Italia. In
Firenze mantenevansi aneora i Janifizj in grande riputa
zibne, e i panni d' OIanda 0 di Francia non comincm
rono ad aequistar pregio in Italia, se non verso Is fine
dereecolo. I drappi d' Ingbilterra uSclvano dan' isola
imperfetti e non tinti, ed erano in poca stima fra gl' In
glesi medesimi; eosiccbe Giacomo I. fu costretto di
cerear qualehe mezzo per obbligare i gentiluomini a
non vestirsi di panni forestieri. - Nel prineipio e fino
alIa meta del secolo non si trova, ebe useisse d' InghiI
terra altro di partieolare, ehe cannoni di ferro, e calzet
ti. Le opere di lino e di seta furono in quell' isola jn-

* lhme. History of &gland.
30
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&rodotte IOUO it mioiatero del CCII1te di Str81i>rd.* Ne 80

Ie Liane avesse ne' lavon delle sete gia tolto il vanto a
Bologna e a Firenze.

Ma sopratutto florin 80vranameDte l' It&lia per queUe
manifatture ehe baDno affinitil alcUlla COD Ie scienze e
COD Ie arti liberaJ.i; ad einestimabile la quantiti dell' ()oo

ro, coo per quel canale colan in mana agl' ltaliani.
Le arti del disegDo, ebe Del piecedente secolo erano si
altamente riserte, fiorivano tuttavia in It81ia. I pitton,
gli scaltori, e gIi arcbitetti del tempo di Paolo V. e Qi
UrbaDo VIII., DOll cedevano quasi per altro riguardo a
queUi eM vissero sotto Leone X. e Paolo III., fuorche
nel minto di avera aperta e disegnata la strada, e forse
nella grandezza e nell' ardimento, e in certi tratti di ori
gin81 famalia, cbe sbglioDO caratterizzare i primi autori
in ogni genere di arti liberali; nelle quali pero alia
mascbia solidita de' primi succedette I' eleganza e l' e
aattezza degli imitatori. Certamente i palazzi e Ie ville
ehe si vedono in Roma de' Barberini, Panfilj, LodoY.illi
e delle a1tre famiglie pootiflcie d' aIIora, non.p~ ib
fariori a quelli de' Medici e de' Farnesi. Oltreche la

\...huona e leggiadra arcbitettura era comune per tutte Ie
~arti d' ltaIia; e quantunque piu non vi avessero gli ar
tisti ltaliani I' assoluta esclusiva, non era pet que8tQ mi

, nore'il vantaggio reale ebe ne rica.vava questa.proYiD~iaJ

anzi a ,giusto c&colo vi faeeva maggior, guadagno.. ;Il
gusto delle pitture, cOO si era spar80 nelle corti, per

. *Rymtr. Acta Publica, citati da Hume.
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eserilpio, d' Inghilterra, di Spagna, facea compei.'are a
Garo prezzo 0 quadri originali, 0 cOpie de' nostri famosi
pittori. QuiDdi nasceva un eommerzio utilissimo per
I' ItaIia, dove I' abboodanza delle opere antiche e la
moltitudioe de' moderni artisti, che ripararJe poteano,
era grandissima. S' aggiunga, cbe i celebri pittori
a' aItre nazioni tutti senza eccezione venlvano per im
parare in ItaIia, e vi cagionavano quel profitto che sem-
pre traggono Ie citta dal concorso de' forestieri~

Medesimamente i progressi che fecero gl' Italiani
nelle' matematiche e nella flSica, e nelle arti meccanicbe
Ie quali accompagnano queste scienze, furono eagione
mch' essi e di onore e di utiliti reale an' ltaIia. Niuno
De Francese, ne Inglese, ne Tedesco scrittore contrasto
mai all' It8lia questo vanto di essere stata la prima e la
phI pronta d' ogni altra nazione in questi ultimi secoli a
cooperareil rinovellamento cosl' della letteratura, come
delle altre arti. Ma non dobbiamo dissimulare, che
quasi nel tempo stesso, che i nostri principi e i pontefici
Romani favor'lvano i progressi delle lettere in questa
provincia, anche i re di Francia, d' Inghilterra, e molti
de' maggiori principi dell' Imperio aspirarono alIa stessa
lode; e gl' ingegni settentrionali, benche alquanto pili
tardi, si risentlrono e si svegliarono al nuovo lume delle
Iettere rinascenti, e ranivaroDO ne' lor paesi i 'buoni
studj, lungamente sturbati dalla barbarie de'tempi e dal
~oio disputatore degli scolastici. n primo e piu es
~enziale frutto cbe dei nuovi studj 5i dovea ricavare,
,~ la cognizione degli autori antichi Latini e Greci, di
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cui gii. col mezzo delle stampe si erano moltiplicati gli
esemplari. Ma gli oltramontani si poco bisogno aveva
no percio dell' aiuto nostro, che anzi i pill accreditati
grammatici di quel secolo, come Erasmo, Vives, Bud
deo, erano 0 Fiamminghi, 0 Tedeschi, 0 Franeesi.

Quanto poi alla maggiore eleganza che spieco segna
tamente nelle composizibni de' nostri nazionali, cosi
nelle prose come nelle poesie, eotesta superioritit. nOD
era riconosciuta dagli stranieri; 0 essi sapevano, ehe la
strada di pervenirvi era a tutti aperta nella lettura ed
imitazione degli antichi, se parliamo dello scriver La
tino. ebe se intendiam degli autori che serissera in
lingua volgare, questi non interessarono in niun modo
gli oltramontani, ehe appena dopo lunge tempo comin
ciil.rono a eonbscerne qualcheduno per nome. Quindi
tanto maneava che I' It3l.ia per riguardi di politica ·e
d' economia avesse vantaggio aleuno sopra Ie altre pro
vince per la coltura delle lettere, ehe anzi ella 'ebbe a
pafir notabile pregiudizio per I' emigrazione di molta
gente, ehe lascio il patrio paese, 0 per motivodi reli
gione, 0 per goder della protezione che il re Francesco I.
e i prineipi del Nord promettevano a' letterati.

Ma quando un grandissimo numero di poeti e d' altri
scrittori di bello spirito abbe a lunge andare aequistato
a questa nazione la riputazibne di produrre ingegni sin
golari, e ehe nella fine del XVI e nel principio del XVII

secolo 'eominciarono a coltivarsi in ItaIia gli studj pm
Utili della fIsica, della medieina, e delle matematiche;
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aDon si videro calare nelle nostre contrade uomini
d' ogni condizione a perfezionarsi in varie facolta colle
istruzioni, e colla pratica, e colla conversazi6ne degli
scienziati ltaliani. 11 profitto de' primi coo vi vennero,
e che tornarono con maggi6r sapere aIle loro patrie,
accrebbe la fama degl' ingegni d' ItaIia, onde il con
corso e il commerzio de' forestieri ando per alcim tem
po crescendo. L' Universita di Padova, dove studio
l' Herveo, e dove si dice che dal suo maestro Fabrizio
Acquapendente abbia ricevuti i prlmi lumi che 10 con
dussero alIa tanto utile scoperta della circolazi6ne del
sangue, e quelle di Bologna e di Pisa si vldero ire
quentate da giovani, ed lmche da u6mini maturi Fran
cesi, Inglesi, Tedeschi d' ogni condizione; e fra i grandi
uomini di qualsivoglia naziolle, che a quel tempo fiorl
1000, pochi son quelli, che non slen venuti in Italia
pe' loro studj. Niuno ignora quante persone concor
ressero a Firenze,a Pisa, a Venezia, a Napoli per co
noscere e per trattare Galileo, Borelli, Paolo Sarpi,
ehe fu non meno famoso in Its.lia per Ie dispute che so
st.enne intorno alIa giurisdizi6ne ecclesiastica, che celebre,
appresso tutti gli eruditi di quell' eta. La riputazi6ne
loro era giunta a talsegno, che oltre ai veri studiosi, mol
tlssimi anche per mera vanita e per millanterla ven~vano

a vedeme la faccia per potersi glaciare d' averli cono
sciuti.*

* Leggelli nelle mem6rie, che poi si pubblicarono, concer
aenti 1& vita del Bellarmino, cheun Tedesco venuto aRoma
per con6scerlo, condune lleCO un notmo nella cua dove di
morava il dotto religioso, e quivi ItandO fincbe gli riuscisse di

30*
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I valenti letterati e scienziati in Its.lia contavaosi.
in si gran numero che per la moltitildine cosi de' vi
vi, come di quelli ch' erano stati nel precedente se
colo, la nazione oramai, per non sapere qual piu 10
dare equal meno, era quasi caduta in una trascuraggine
deUa propria gloria. Quindi a gran torto si uOOono poi
a piena bocca e si odono tuttavia celebrare gli autori
IItraDieri, e male da molti si ricoDosce il merito de' no
stri, che SODO stati i maestri di que' FraDcesi, Ing1esi, e

• Tedeschi che taDtO ammiriam6. Ma comunque cio sia,
certo e almeno, che verso la meta di quel secolo,
o perche aDcor non conosciuti, 0 non ancora nati
que' grand' ingegoi che fecero onore all' Inghilterra,
all' Olanda, alia Francia, niuno potea disputare a Galileo
Galilei, aI Viviani, al Torricelli il primato nella mate
matica, ne aI Borelli, al Bellini, aI Malpighi nella me
dicina, e spezialmente nella notomia. Infatti trovia~
Ie opere del Borelli ristampate, vivente lui, da' pill insigni
librai d' Olanda, ed i libri del Bellini pariment8 si leg
gevano nelle pubbliche universita della Gran Bretagna
da uomini per altro dottissimi che vi professavano Ia
medicina, come si sa che fece Archibaldo Pitcairne in
Edimburgo. II solo Bacone da Verulamio, a cui I' i
gnominiosa caduta dal suo sublime uffizio e dal favor
della corte diede campo d' acquistilr piu sicura e piu
durlwole gloria nella repubblica letteraria, potrebbe ve
nire al confroDto cogli scrittori Italiani di quell' eta ;

...ederlo useir di camera, fece distimder da quel notaio atto
aut.entico, con cui tomato in patria pote&se far fede d' averlo
...eduto.
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ma egli e non pertanto da 'uno de' piu celebri scriuori
Inglesi dell' eta nostra stimato inferiore a Galileo.*

Ne solamente nella specoIazione e nelle teone delle
matematiche e delle flsiche ebbero gl' ltaliani del pas
I8.to secolo iI primo vanlo, ma nella priltica ezia.ntlio e
nella composizione degli stromenti, di cui I' i~venzione
serve a maggiori progressi di quelle, 0 e iI frutto e iI
vantaggio reale che I' umana gente PUQ ricavare da
quegli studj per Ii cOmodi della vita. Quello che ora
con dispendio e con poco onore de' nostri artefici ci
fllcciamo venire di Parigi e di Londra, allora si faceva
in Roma e in Firenze, ed in altre delle nostre citta, Ii

gl' Inglesi e Francesi il prendevan da noi. Torricelli,
anche adesso rinomatissimo, non ebbe nella sua facolm
per lungo tempo chi potesse andar con lui al paragone ;
sa Campano non uguaglionella celebrita il famoso
Huygens, perche nOD ha avuti scrittori che 10 celebras
sero, come ebbe questa Francese, tuttavia 10 pareggio e
10 supero nell' importanza dell' invenzione in fauo di
orologi ; e Giambattista Porta, che fioriva presso a quella
eta, fu anche a parer de' Francesi il vero inventbr
de' telescopj.t

In tempo in cui la Francia non potea vantare altro
scritlore di stbrie che Tuano e Belcaire; e quando
Mezerai, ch' e il primo e il piu celebre compiIatore
degli antichi fatti di quella monarchia, non avea aneora

* Hume.
t .Montucla, HiBtoire deB Mnthematiques.
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COIbiociato a dar prova alcon's. del suo valore in questa

racolta; ne l' Ingbilterra avea aneor vedute Ie opere del
Cl8.rendon, il quale avanti il signor Hume Cu il solo stb
rico fra gI' Ingles degno eli questo nome, l' Italia anno
nrava Cra' letterati di que! seecoo parecchi scrittori, me
con ptoprieta ed eleganza eli stile, COD disceroimento e
e con metodo, ed ancora con pienezza di sentimenti
manli e politici, e di rifiessioni interessanti ed istruttive,
scnssero Ie cose delloro tempo e delle passate et&.; 8

IlOIl solamente delle repubbliche e de' principati d' It&
lia, ma di tutte Ie altre potenze d' Europa, Ie piu delle
~ali 0 slipendiarono per tal efi'etto scrittori Italiani, 0

umeno rurono costrette di lascifu loro anche in questa
parte il primo onore. Chi non sa, che Gregorio Leti
ebbe assegnamenti e provisioni daDa Francia, dall' ().
bda, dall' Inghilterra per iscrlvere la istOria di queUe
pnml1ce? che VittOrio Siri Italiano Cu storiografo della
corte di Francia? che Caterino Davila e il cardinale
Bentivoglio BCrlssero meglio e pili fedelmente che qua
luoql.le altro, uno Ie guerre civili di Francia, e l' altro di
Fiandra ? Ed oitre a questi fiorlrono pure e. rurono in
illtitna 8ppresso ,gli stranieri Omero Tortora, il conte
Gualdo Priorato, e Alberto Lazari, tre stOrici Italiani
mal conosciuti da noi per Ia soverchia copia che abbia
mo ditali autori, i quali per altro appeaa ave.no allora
qtialche uguale nelle altre nmoni. Quindi per la graD
qullotiti\ de' libri che passaTa in lontane contrade, e per
W pensioni (jhe otttmnero gli scrittori, spezialmente dal
re Luigi XIV., manifesta cosa e, che notabile vantaggio
ne ritraeva l' Itlilia.
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Pareva in certo modo, che siccome gI' illgegni Ita
]ja~i si disnnsero in tutti quasi i generi di facoIta, e die
dero alIe altre nazioni i primi esempj d' ogni bell' opera,
cosi Ie circostanze de' tempi contribulssero grandemente
neI tempo stesso a render per ogni verso onore alI' Iu..
lia, e condurvi danaro da ogni provincia. La accade
mie letterarie e scienufiche, istituite e promosse in varj
luoghi d' Itiilia, servirono di norma e d' esempio a quelle
di Francia e d' Inghilterra. Le transazioni filosOfiche
di Londra, e tutti gli atu den' Accademia delle Seienze
di Parigi, sono posteriori a quella del Cimento di Fi
rooze ; e l' Accademia delle Iscrizioni e Belle Uttere e
posteriore all' Accademia Fiorentino, e della Crusea,
alIa quale· intervenne per moln aoni il famosa Egidio
Menogio, che fu poi de' principali Condatori dell' Acca
demia Francese; e una celebre regina del Nord (Cristina
·di S\"ezia) onorO di sua presenza, non che della sua pro
tezione I' Arcadia di Roma.

Direi quasi, che gli stessi difetti ed abusi, che nelle
arti liberali s' introdwsero in ItaIia, Ie tornarono a glbria
e vantaggio. I drammi e Ie opere per la musiC1l, a cui
rimase come proprio iI nome generico, inventate in Ita
lia, per certo disdegno d' ogni cosa sempIice e per 10
gusto dominante del ricercato, e che forono appresao
noi Ia rovina del teatro trilgico, s' introdUssero in Fran
eia nel mille seicento sessantasei, ossia mine seicento
!ess8ntanove, non senza lucro di moIti Italiaoi. E 0

gt!uno sa, che Lulli padre e creatore della mwica Fran
cese, di cui eancora dopo un' intero &ecolo il migli6r
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maestro e modeUo, parti di Firenze celebre suooator di-=_1:_
YIUIIUO. •

Finalmente per non andu o~ni professione aooove
rmdo, quando abbiamo nelle piu nObill e Ie piu grandi
tanto nntaggio, I' Itilia produsse in quel seooIo Don so-
lMneote moltUsimi ufiWali di minOr conto, ma mmosi
~ e miaistri. Bastera scbrrere 1& stbria generale
eli 'qual ~com, per sapere qual parte iWbiano avuto ill
tatte Ie guerre di Fiandra, d' Alem~a, ed' Ungberia,
Ambmgio Spinola, il principe Tommaso di SavOia,
ManmcUcculi, Piocolbmiw, Caprara. E' facile cosa ij

penuadersi, coo oltre l' onor~ che Ie azioni di questi
p;enerali aequisti.Dooo ail. naziooe d' oude eraoo usci~

dorittero proeurue aocora not8.bili ftDtaggi alIa lor pa
tria eel alle Jer case. Doardinal Mazzarini Italiano an
cOr ElaO, come eassai nato, e cbe per a1tra via ebe per
quella dell' armi e degli studj letterarj sali nel regno di
Francia a quell' alto potere che ognuDO sa, appena si
puO .&timare,'quanto oro facesse passare in Italia, e diret
tameote per rispetta suo a di sua famiglia, e per tante
persona d' ogni qnali.t8 che tenne impiegate al servizio
<Ii Francia. Ancorch6 questa- famoso minima lasciasse
dopa s8 fama di avaro' e meschino, sappiamo tuttavia,
ehe maadava in RoJna a suo padre tilnti danari, ehe tl
buon. vecobio fort6lllente stupito soleva dire, che i luigi
d" oro doveano venire ill Francia come pioggia.* Vero
e nOD pertanto, cbe da quelle stesse cagioni cbe per
alcUn tempo rendettero l' 'tali. illustre e gloriosa sopr.

it Limiere.
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Ie altre province d' Europa, ne venne in processo di
tempo pregiudlzio e danno grandissimo. Non sola
mente la rUstica popo]azibne, che e la base d' ogni
macchina politica, s' aodo scemando per ]e arti cittadi
nesche Ie quali invita.vano i v:iJlaoi alit citta, rna ancora
per una causa esteriore, che furono i progressi che facero
in Francia iJ commerzio e Ie manifatture, e tutte Ie arti
e meccaniche e liberali._
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~ di Pagor A.ntonio SodenM e di Guid' A.Bt6
Mo V~ nel Benato Fiwentino, trattando deUs
FonJIII del nuotlo GotJemo della Cittti.

N E' erano in questa tempo i Fiorentini in minore ansie
t& e travaglio per Ie cose intestine ; percbe per riordinare
il govemo della repubbliea aveano, sfIbito dopo la par
tits da Firenze del re, nel parlamento, che, secondo gli
antichi costumi loro, euna congregazione dell' universita
de' cittadini in sulla piazza dal palazzo pubblico, i quali
con voci !Coperte deliberarono sopra Ie cose proposte dal
sommo magistrato, constituita una spezie di reggimento,
che sotto nome di govemo popolare tendeva in moke
parti pin alIa poteOlm di pochi, che a participazibne uni
versale. La qual cosa essendo molesta a molti, cbe
s' Rvevano proposta nell' animo maggior largbezza, e con
correndo al medesimo privata ambizione di qualche
principale cittadino, era stato necessiuio trattare di
nuovo della forma del govemo, della quale consultandosi
un giomo tra i magistrati principali, e gli uomini di mag-
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gibre reputazione, Pagol' Antonio Soderini cittadino sa
vio, e molto stimato, parlo, secondo che si dice, in
questa forma.

U E' sarebbe eertamente, prestantissimi cittadini, mol
to facile a dimostrare, che ancora che da coloro, che
hanno scritto delle cose civili, il governo popolare sia
manco lodato, che quello d' un Principe, e che il go
verno degli Ottimati; nondimeno che per essere il
desiderio della liberta desiderio antico, e quasi naturale
in quosta cittil, e Ie condizioni de' cittadini proporzionate
all' equalita, fondamento molto necessario de' govern)
popolari, debba essere da noi preferito senza alcun diIb
bio a tutti gli altri: rna sarebbe superflua questa dispu
14, poiche in tutte Ie consulte di questi dl. si e sempre
.con universale consentimento determinato che la citta
sia govemata col nome e con I' autorita del pbpolo:
rna la diversita de' pareri nasce, che alcuni nell' ordi
panza del parlamento si sono accostati volentieri a quelle
forme di Repubblica, con Ie quali si reggeva questa cit
m, innanzi che la liberta sua fosse oppressa dalla fami
glia de' Medici; altri nel numero de' quali confesso d' cs
sere io, giudicando il governo cOsl ordinato avere in
molte cose piuttosto nome che effetti di governo popo
lare, e spaventati dagli accidenti che da simili governi
"pesse volte risullarooo, desiderano una forma piu per- .
fetta, e per la quale si conservi la concordia e la sicurta
de' cittadini; C0S8, che ne secondo Ie ragioni, ne se
condo l' esperienza del passato, si puo sperare in questa
cittis., se non BOtto un govemo dependente in tutto dalla

31
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potestl\ del pbpolo, 1Rtl eM sa oNinMo e regoIato .deIli
tamente: it cae~ prioaipalmeMe in dlIie fooda
menti."

Ie n prima ii, obe tutti i rnagietrati e tHJich COli per la
citti come per it domioio, siano dittriboiti tempo per
tempo da un coosiglio universale eli tutti quegli, elle lie

condo Ie leggi nostre 8080 &hili a participare del tp

verno, senza I' approvaziooe del quai consiglio IV
DUOf'e non si pbssano deliberare: colli DOD essendo in
poteati di privati ciuadini, ne d' a1cune plll'tico1are con
spirazione 0 intelligenza, il distribuire Ie digniti e Ie au
tonta, non ne BarB. escluao a1omIo, ne per pusione, ne a
beneplacito d' altti, rna si dislribuiranoo lleCondo Ie vir
til, e secondo irneriti deg1i ubmini: e perU ~ri
cbe ciascuno si sforzi colle virtU, con i costumi buoni, col
giovare al pubblico e al privato, aprirsi la via agli 000

ri; bi90gnera che ciascUDO s' utenga dai vi&.}, dal noo
cere ad altri, e tinalmente da tutte Ie ooae odiose oelle
citt8. bene instituite; ne sara inpotesti. d' uno 0 di pochi,
eon nuove leggi 0 con I' autorit8. d' un magiterato, incroo
durm altro governo, non si potendo aiterare quesW, Be

.non di volont8.del coosiglio universale."

"n-secondo fondamento principaJe e, cke Ie delibera
·zibni importanti, cioe queUe, che appartengono aDa pace,
e alia guerra, alIa esaminazibne di 1eg9 ouove, e~eneml
mente tutte Ie case necessarie all' ammiDiBtrazWBe di una
citt8. e dominio tale, si trattiuo da' magistrati prepostipar
hcolarmente a questa cura, e da un CODIigJio piU scebo

j
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eli eittadioi esperimentati e prudenti, cbe ai depot!
dal consiglio popolare; perche non cadeooo nell' intel
letta d'.ognuno Ia oognizione di queste faccende, bisogna
siano governate da quegli, che n' hanoo la capacitA; e
rieercando spessv prestezza, 0 segreto, non si pOssooo
ne eonsuhare, De deliberare colla mohitudine: ne e
uecessario alla conservazione della liberta, che Ie cose
tali si trattioa in nidDeri molto larghi, perche la liberti
rimane sicura agni volta, dle la distribuziooe de' magi
strati, 8 la deliberazione delle leggi nuove dependano daJ
conaentimento universale."

,
" Provveduto adunque a queste due case, resta ordioa-

to il govemo veramente popolare, fondatala liberta deUa
eitta, stabilita la forma lodevole e durabile della repUb.
blica; perche malte llitre cose, cbe tendoDO a fare il 
govemo, del quale si parla, piti perfetto, epiti a propb
aim difFerire ad nItro tempo, per non oonfoDdere tanto
.in questi principj Ie meoti degJi ,Domini, sospettosi per la
memoria della tirannide passata, e i quaIi non allSuefaui
a trattare govemi liberi non possono conoscere intera
mente quello, ehe aia necessario ordinare alIa conserva.,
zione della liberta : e sono cose, cbe per non essere tanto
sostanziali si differiseono sicuramente a piu comodo
tempo, e a migliore oecasione."

"Ameranoo agni di pili i cittadini questa forma eli
repubbliea, ed eesendo per I' esperienza ogni di piu capaci
della verita, desidereranno ebe il governo continuamente
Bill limato, e ooOOotto all' intera perfezione; e in questo
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mezzo si sostentera mediante i due fondamenti sopra
detti, i quali quanto sia facile ordinare, e quanta frutto
partoriscano, Don solo si puC> dimostrare COD malte ra
giani, ma eziaDdlo apparisce chiarissimamente per I' e
sempio; perche il reggimento de' VeneziaDi, sebbeDe e
proprio de' geDtiluomini, non sono pero i geDtiluomini
altro che cittadiDi privati, e tanti in Dumero e di 51 di
verse condizioni e qualita, cbe egli non si puo Degare
ehe e' DOD panecipi molta del govemo popolare, e che
da Doi non possa essere imitato in molte pani; e nondi
meDO e fondato principalmente in su queste due basi, in
sulle quali queHa repubblica conservata per tanti secoli,
insieme con la libena, I' unione e la concordia civile, e
salita in tanta gloria e grandezza: ne e proceduta dal
sito, come molti cred~no, l' unioDe de' Veneziani, per
cbe ed in quel sito potrebbero essere e sono state qualche
volta discordie e sedizioni; rna dall' essere la forma
del governo sl bene ordinata, e 51 bene proporzionata a se
medesima, che per necessita, produce effetti si preziosi e
ammirabili."

" Ne ci debbono meno muovere gli esempj nostri cbe
gli alieni, ma cODsiderandogli per it contrario; perche
il non avere mai la cittil. nostra avuto forma di governo
s~mile a questa, e stato causa, cbe sempre Ie cose nostre
sono state sottoposte a sl spesse mutazioni, ora conclll
cate dalla violeDza delle tirannidi, ora lacerate dalla
discordia ambiziosa e avara di pochi, ora conquassate
dalla liceDza sfrenata della moltitudioe: e dove Ie citta
mrono edificate per la quiete e felice vita degli abitato-
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ri, i frutti de' nostri governi, Ie nostre felicita, i nostri
riposi, sana stati Ie conliscazioni de' nostri beni, gli esilj,
Ie decapitazioni de' nostri infelici cittadini: non e il go
verno introdotto nel parlamento diverso da quelli, ehe
altre volte sono stati in questa ciua; i quali sono stati
pieni di diseordie, e di ealamita, e dopo in6niti travagli
pubblici e privati, hanno 6nalmente partorito Ie tir/mnidi:
pereM, non per altro, che per queste cagioni oppresse
appresso a' nostri antichi Ia liberta il duca d' Atene;
non per altro l' oppresse ne' tempi seguenti Cosimo
de' Medici; ne si debbe averne ammirazione, percbe
come Ia distribuzione de' magistrati, e Ia deliberazione
delle Ieggi non banno bisogno quotidiano del consenso
commune, rna dependono dall' arbitrio di numero mi
Dore, allora intenti i cittadini non piu al beneficia pub
blico, rna a cupidita e fini privati, sorgono Ie sette, e Ie
conspirazioni pai-ticolari, alle quali sonG eongiunte Ie
divisioni di tutta Ia citts, peste e morte cerussima di
tutte Ie repubbliche, e di tutti gli imperj."

" Quanta e adunque maggior prudenza fuggire queUe
fOrme di governo, Ie quali con Ie ragioni, econ I' esempio
di noi medesimi possiamo conoscere perniciose? e ac
costarsi a queUe, Ie quali con Ie ragioni, e con l' esempio
d' altl'i possiamo conoscere saluufere e felici? Perche
io diro pure, sforzato dalla veritil, questa parola, che
nella citta nostra sempre un governo ordinato in modo, che
poehi cittadini v' abbiano immoderata autorits, sara un
governo di pocbi tiranni; i quali saranno tanto piu pesn
fen d' un tiranno solo, quanto il male e maggiore, e

31*
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nuoce pili quanto pin e~ltiplicato; e se non altro, non
8i puo per la diversita de' pareri, e per I' ambiziooe, e
per Ie varie cupidita degli ubmini sperarvi concordia
Iunga, e Ia diseordia, pemicioslssima in ogni tempo, sa
rebbe pili pemiciosa in questa, nel quale voi avete man
dato in esilio un cittadino tanto polente, nel quale voi siate
privati d' una parte tanto importante del vostro stato, nel
quate Italia, avendo nelle viscere eserciti fOrestieri, e tut
ta in gravissimi pericoli: rare volte e forse non mai e
stata assolutamente in potesta di tutta la ciua ordinare
ail medesima ad arbitrio suo; la quale potesta, poi ebe
Ia beDignita di Dio v' ha conceduta, DOn vogliate, no
cendo sommamente a voi stessi, e oscurando in eterno
il Dome della prudenza Fiorentina, perdere l' occasione
di fondare lin reggimento libero, e si bene ordinato ehe
DOD solo mentre cbe e' durera, faceia felici voi, rna pos
siate promettervene la perpetuita, e cos! laseiare eredi
tario a' figliuoli e a' descendenti nostri tale tesoro e tale
feIieiul, ehe giammai ne voi, ne i passati nostri l' hanno
posseduta, a eonosciuta."

Questa rurono Ie parole di PagoI' Antonio. Ma in
coutnl.l1Q Guid' Antonio Vespucei, giureeonsulto famoso,
e uomo d' ingegno e destrezza singolare, parlo cosi :

" Se il govemo ordinato, prestanUssimi eittadini, nella
forma proposta da Pagoi' Antonio Soderini, produeesse
si facilmente i frutti, ehe si desiderano, come faeilmente
si disegnano ; a\'febbe eertamente il gusto molto corrotto,
chi aitro governo nella patria nostra desiderasse. Sa-
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rebbe pe1'llicioslssimo cittadino, chi non amasse som
mamente una forma di repubblica, nella quale Ia virtu, i
meriti, e '1 valore degli uomini fossero sopra tutte·
l' aItre cose conosciuti e onorati: ma io non conosco
gia come si possa sperare, ehe un reggimento colloeato
totalmente nella potesta del pbpolo wbin a essere pieno
di tanti beni; perehe io so pure, che Ia ragione insegna,
ehe l' esperienza 10 dimostra, e l' autorita de' valenti
uomini 10 conferma, ehe in tanta moltitudine non si tro
va tale prudenza, tale esperienza, tale ordine, per il
quale promettere ci possiamo, che i savj abbiano a es
sere anteposti agI' ignoranti, i buoni a' cattivi, gli spe
rimentati a quelli ehe non hanno mai maneggiato fac
cenda alcuna; perche come da un giudice incapace e
imperito non si possono aspettare sentenze rette, eosi da
un popolo ch' e pieno di confusione e d' ignoranza non
si puo aspettare, se non per caso, elezione 0 delibera
zione prudente 0 ragionevoIe; e quello che nei govemi
pubblici gli uomini savj, ne intenti ad alcuno altro neg6
zio possono appena discernere, noi crediamo, che una
moItitudine inesperta, imperita, eomposta di tante varieta
d' ingegni, di condizioni, di eostumi, e tutta dedita alle
sue partieolari faceende, possa disunguere e conoscere ?
senza ehe Ia persuasione immoderata ehe eiaseuno avra
di se medesimo, g]i destera tutti alIa cupidita. degli ono=.
ri, ne bastera agli uomini nel governo popo]are godere i
frutti onesti della IibertD., che aspireranno tutti ai gradi
principali, e a intervenire nelle deliberazioni delle cose
piu importanti e piu diff'lcili; perche in noi, manco ehe
in alcun' altra citta, regna ]a Modestia del cedel'e a chi
piu sa, e a chi piu merita."
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" M. pel'lUadendooi, ebe eli ragiooe tutti in tutte Ie
COllI dobbiamo essere eguali, 5i confonderanno, quando
lira in facolli della moltitUdine, i luoghi della virtu, e
del valore, 8 questa cupiditi distesa nella maggibr parte,
(ara pot,ere piu quelli, cbe manco sapranoo, 0 manco me

riteranrio; percbe essendo molto piu numero, avranno
piu possany in uno stato ordin::to in modo, cbe i pareri
Ii annbverino, DOD si pesino; donde coo certezza avrete
yoi, ebe contenti della forma la quale introdurrete al
presente, non disbrdinino presto i modi prudentemente
pensati con nuove invenzioni, e con leggi imprudenti,
alIe quali gli uomini savj non potranoo resistere? E
queste case SODO in agoi tempo pericolose in un governo
tale, ma saranno malto piu ora; perche e natura degli
ubmini, quando si partooo da un estremo, nel quale sono
stati tenuti violentemente, correre volonterosamente sen
za fermarsi nel mezzo all' altro estremo. COS! cbi esce
da una tiriwnide, se non e ritenuto, si precipita a una
sfrenata licenza, la quale ancbe si pUD giustamente chia
mare timnnide: percbe, ed un pbpolo e simile a un
_tiraooo, quando da a chi non metita, quando toglie a
chi merita, quando confonde -i gradi e Ie distinzioni
delle persone; ed e forse tanto piu pestifera la sua ti
mnide quanto e piu pericolosa I' ignoranza, perche non
ba ne peso, ne misura, ne legge, ebe la maligni1&, coo
pur si regge con qualche regola, con qualcbe freno,
con qualche termine." •

"Nb vi muova I' esempio de' Veneziani, perche in
loro, e il sito fa qualcOO momenta, e la forma del go-



ORAZIONI. S69

verno inveterata fa molto, e Ie cose vi sono ordinate
in modo, che Ie deliberazioni importanti sono piu in p0

testa di pochi, che di molti; e gl' ingegni loro non es
sendo per natura forse COS! acuti, come sono gl' ingegni
nostri, sono molto piu facili a quietarsi, e a contentarsi.
Ne si regge il governo Veneziano solamente con quei
due fondamenti, i quali sono stati considerati, rna aUa
perfezione e stabilita sua importa molto l' esservi un
Doge perpetuo, e molte altre ordimizioni: Ie quali chi
volesse introdurre in questa repubblica avrebbe infiniti
contradittori, perche la citta. nastra non nasce al pre
sente, ne ha ora la prima volta la sua instituzione; pero
repugnando spesso alla utilita comune gli abiti inveterati,
e sospettando gli uomini, che sotto colore della conserva
zione della liberta, si cerchi di suscitare nuova tirannide,
non sono per giovargli facilmente i consigli sani; cos! co
me in un corpo infetto, e abbondante di pravi umori, non
giovano Ie medicine, come in un corpo purificato : per Ie
quali cagioni, e per la natura delle cose umane, che comu
nemente declinano al peggio, epill da temere, che quello
che sara in questa principio ordinato imperfettamente, in
progresso di tempo interamente si disordini; che da
sperare, che 0 col tempo, 0 con Ie occasioni si riduca
aUa perfezione."

"Ma non abbiamo noi esempj nostri senza cer
care di quegli d' altri ? Che mai il popolo ha asso
lutamente governata questa citta, che ella non si sia
piena di discordie, che ella non si sia in tutto conquassata,
e finalmente che. 10 stato non abbia presto avuto muta-



S'70 PROBE ITALIANE.

_.(? e Be pure y~liamoricercare per r;li esempj d' aJ..
tri, percbe DOD ci rioordiamo not, eM il goveroo totaJ..
mente popolare fece in Rama tanti tumulti, coo sa noa
baa stata Ia scieoza e Ia prontezza militare, sarebbe
l&ata breye la vita di quella repUbblica? Perche DOll

oi ricordiamo noi, cbe Ateoe, fIoridissima e potentiasima
au&, noD per akro perde I' imperio llUO, e poi cadde in
1lel"V$l de' suoi cittadioi e di forestieri, obe per disporsi
Ie COle gnvi COD Ie deliberuiOni della moititUdine?'"

" :BIa io DOO yeggo per qual cagiooe iii possa dire, CM
Del modo iotrodouo nel parlamento, nOD si ritron inte
.-ameote Ia libena; perebe ogni cosa e riferita aHa
dispoeizione de' magistrati, i quali non SOllO perpetui,
m& Ii. &efwbiano, ne SODO eletti da pochi, 80m approvati
da moki, hanoo, secondo l' antica consuetildine della
citt&, a essere rimossi ad arbitrio dena lIOrte. Perc>
oome pblSaDO 6ssere distribuiti per sette, 0 per volouti
de' cittadiDi partioolari? Avremo bene ma~giore cer
teDa, ehe Ie faocende piU importaoti saraono esaminate
e indiritte dagli uomini piu savj, piu pr8.tiehi, e piu gran, i
quali Ie governeranno con altro ordioe, con akro segreto,
COD altra maturita, ehe DOO farebbe il pbpolo, incap~

delle cose, talvolta quando manco bisogna profuSlSSimo
nello spendere, talvolta ne' maggiori bisogni tanto stret
to, ohe llpe8S0 per piccoliasimo rispkrmio iocorre in gra
lIisaime spese e pericoli. Ed e importunissima, come
ba datto PagoI' .A.o«Inio l' infermita d' Itilia, e partico
larmente quella della patria nostra; peri) cbe imprudeD
za Ilti'ebbe, quaDdo bisbgnano i medici pm periti e pili
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esperti, rirDiluersi in quelli, dw halUlO minore perizia eel
eapeflenflll ?" -

" E' da coosiderare in Ultimo coo in ma~ quiete
manterrete il pOpolo vo9.tro, piU. facilmeste 10 conllul'l'_
alle deliberazioni salutifere a se stesso, e at bene uni
versale, dandogli moderata parte ed aulorita. Perche
rimettendo a suo arbitrio 8lll101utameure ogni oosa, sara
pericolo nOll diventi insolente, e tl'Oppo difticile, e ri~

so a' consigli tie' vostri savj e affeziOllab cit1adini."

Orazwne del Brederode in u. CtmgrtllO.

TEIlE'NDOSI percio fra di 1010, ch' aleuBO de' com
pagni non fosse per cedere al oombuttimento di questi
otIicj, ,j} Brederode vago d' apparire nel prime ItJOgo, e
di goderlo aoche piu nell' arditezza de' consigli, the nella
prerogativa delle perSOile, in uno de' ldro -eongrelI5i -pill"'
10 in questa forma.

" Abbiamo di gia {auo j} piu (~enerosi compllgfti) in
l!sserci noicongiumi insieme, prima eon taotll union di
lontaDo, ed ora in tanto numero, -e si strettamente -qm
di presenta. A quei giusti prieghiche noi porgereroo,
DOD poka Madama fur co~traddiziooe d' alcuna sorte.
E quando pur voglia farla e pefsistere trtttllvla, secondo
gli brdini l'ieevuti dl Spagna, nelrigbr degli editti e
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nell' atrocna dell' lnquisizibne, qual di DOl ID tal C880

DOD eper esporre i beni e la vita per liberilr se stesso,
Ie mogli, i 6gliuoli, e la p8.tria da si duri gioghi e ea
teoe ? Coosideriamo prima la condizione de' nostri
mali, e poi vedremo quanto grande sia la giustizia
de' postri prieghi.

" E per la yerit&, qual condizione Ii pub considerilr
pili infelice, che I' esser rapiti lOtto titolo d' eresla tanti
miseri di continovo all' Inquisizione, e quivi 0 mom
ne' tormenti 0 muck nelle carceri, 0 luor delle carceri
esser privati della piLtria e de' beni, e tante volte ancora
della vita medesima col supplizio orribil del fuoco?
Quale infeliciti pub esser maggiore che il vedersi per og
ni indizio e per ogni accusa in quel mar di calunnie si
spesso naufragar I' innoceDza? che il vedersi bandito
dalle case il segreto, dalle cittill' amicizia, e fra i piu
congiunti di sangue e di fede esser piu violato ogni di
ritto umano e della natura? Questi sono i frutti, questa
Ie pubbliche e private comoditil che porta seco I' Inqui
sizione. Benche Doi dobbiamo stimar pene leggiere e
tollerabili le~resenti, rispetto a queUe che ci soprastanno
in futuro. Qual di voi non sa la venuta in questi paesi del
nuevo Inquisitore Spagnuolo, 0 ministro dell' Inquisizi
boe, Alonso del Canto, e gli ordini fieri e spaventosi che
porta? Di gia si cOmlnciano a fabbricare per disegno di
questo architetto nuove carce.ri e Duovi ferri, COD altre
ingegnOSl3 invenzioni di nuovi tormenti. Regneri. squal
lore, pianto, e somma calamita in breve per ogni luogo,
e tanto piu grave parera a noi aUora questa aorte di ser-

1
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vitil cosi dura, quanto piu siamo stati avvezzi a godere
sin qui nel passato govemo tanta parte di Iiberta 51
~ve. AJIe leggi dell' Inquisizione (se nol sapeste)
8Oggiacciono i re medesirni, e spesse volte, con sommo
ludibrio de' loro scettri, bi50g~a we ne provino essi an
cora la severita del castigo, non cbe Ia superiorita
deU~ imperio. Equal caso piu indegno si puo raccon
tare di queilo che si vide nell' Imperator nostro d' eter
na memoria? M' inorridisoo tutto nel riferirlo. Quel
domator dell' Europa, quel monarca de' Duovi moodi, e
quel pili glorioso poi in avergli riflllDeiati che posseduti,
fu costretto aneh' egli di fare una penitenza ptibblica per
brdine degli Inquisitori a1 suo ritorno in Ispagna, per
avere trattato solamente con gli eretiei Luterani neUe
guerre ch' egli fece in Germania."

" Ora se tanti sono i perieoli dell' Inquisizione, e 116

tanto difficilmente si possono evitare dagli stessi Spa
gnuoli ed Italiani, per natura 51 astun e 51 cauti, corne
potremo noi altri Fiamminghi sperare giammai di poter
fuggirne la minor parte? Noi (dieo) i quali can tanto 
candore facciamo trasparire i euori nelle parole? che
meniamo una vita 51 rtbera e si eonversabile ? e ehe spe
cialmente abbiamo per legge fedelissima d' amielzia di
non teoerd nascoso niente l' UD l' altro fra Ie danze e
Ie feste, fra i cODviti e Ie tavole ? Dovrassi imputare a
delitto di miscredenza, se qualche parola vana e leggiera
uscira da Doi fra quei dolei e inDocenti gusti che si
p'tgliano ailora? Scaccerebbe subito dal paese questi
piaceri I' Ioquisizione, inselvaticbir.ebbe i ooetumi per

32
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tuUO, e convertirebbe al fine ]e citta. in deserti, e Ie pro
vince in campi di solimdine co] distritggere da ogni parte
il commercio, che consiste quasi intieramente nel con
trattare con quei forestieri, i quali vIvono in liberta di
coscienza, e che non pOssono to]]erare solamente il no
me, non che I' acerbita dell' Inquisizibne. Cosi la Fian
dra in brevlssimo tempo verrebbe a cadere in desolaziooe
e rovina. E cosi Ie nostre gill. si felici province servireb
bero a tutto il resto d' Europa nell' avvenire per esempio
d' infinita miseria, ]addove ne' tempi addietro hanna fatta
invidiare a tutti gli a]tri paesi la somma ]010 felicita."

. "Dalla condizione de' mali ch' io ho esposti, viene
in conseguenza ]a giustizia di queUe istanze che noi
faremo per evitargli. Giuro il re di mantenere alla
nostra patria i suoi privilegi ; ma qual cosa gli abbatte piu
dell' Inquisizione? Ha il re medesirno praticate qui lungo
tempo ]e nostre usanze; rna qual cosa epiu ]or contra
ria, che i) rigor degli editti? Vogliono gli Spagnuoli
introdurre il governo di Spagna in Fiandra; rna qual
ripugnanza puo esser maggiore di quella che si vede fra
Ie loro ]eggi e Ie nostre? fra quel vIvere e questo? fra
I' essere ivi la soggezione adorata, e qui con tanto or
rore da tuttinoi abborrita ? Non possono j re stende
re il loro imperio sopra. quello della natura. Anzi
ch' alle sue leggi altrettanto soggiacciono essi, quanto i lor
popoli. Ritlmgansi dunque, e godansi l' Inquisizione a
1000 piacere la Spagna e l' Ita]ia, che la Fiandra non
l' ha rnai ricevuta se non per forza, e da questa forza e
risoluta ora di liberarsi. Ma. perche s' intende, coo
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quei Dostri medesimi ch' hanno parte nelle delibera
zioni piu segrete qui appresso Madama, piu Spagnuoli
ormai che Fiamminghi, procurano con ogni artiflzio di
metter disunione fra noi, e tirar qualcuno dal candore
de' Dostri sensi nella perfidia de' lor pensieri, qual sa
ra quello di noi, che voglia mancar di fede? mancare
aIle cose con tanta solennita promesse e giurate? e fi
nalmente a se stesso, al suo sangue, al suo onore, ed a
si gravi perieoli della patria ? Ma tolga Dio, che ci~ si
possa sospettare, non che vedere. Consideri ciaseuno
di Doi l' antica gloria de' nostri BeIgi, e reputi a fortu
na il potere in questa oeeorrenza imitargli. La virtu
de' progenitori deve passar col sangue ne' discendenti ;
e delle azioni gloriose di quelli hanno a mostrarsi non
solo eredi, ma emuli questi!'

"10 dunque (nobilissimi compagni) con ogni mag
giore umiIta dipreghi esporro a Madama e l' acerbita
de' mali che noi proviamo, e la necessita del rimedio per
sol1evarcene. Che se Ia riverenza e l' ossequio, e piu
aneor la ragione n~n avranno alcuna forza nell' istanze
nostre presenti, come non l' hanno avuta nelle passale,
che restera in easo tale, se non di ricol'rere a quei ri
medj che sllole contro la violenza suggerir 1a dispera
zione. 10 a110ra per la mia parte saro eosi pronto a
spender Ia vita, com' impie~o prontamente in quest' oc
casione Ia voce. Ne' piu grandi in consiglio troveremo
i nostri sensi, e nellor silenzio Ie Dostre parole;' e con
correra senza dubbio con sommo ardore tutto il resto
eziandio del paese nelle risoluzioni ch' in tal everito DOl

•
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piglieremo. Nil potranno esser piu giuste, percbe
nOD potranno apparire pili necessaria."

Orazione del Principe d' Orlmges ana Dieta di Ger
mania.

CAMMINAVA percio lentamente la Dieta, e per la va
neta de' paren s' incontravano molte difficolta nelle case
proposte. Onde un giorno tutto acceso I' Oranges, per
accendere ancora pill gli altri, prese a ragionare in questa
mamera:

" Che si traUi ora fra noi d' una causa comune (ge
nerosi principi e degnlssimi deputaci) parmi cosa 51 ma
nifesta, che non vi sia luogo da poter dubitarne in ma
Diera alcuna. Troppo unite insieme rimimgono e di sito,
e di lingua, e di nome, e di traffico, e di vita eziandlo
in tutto il resto I' una e I' altra Germania. E chi non
sa che ne' tempi addietro amendue facEwano un' corpo
solo? Splrano liberta specialmente i loro pbpoli. E
sebbene in Fiandra il Principe nasce, laddove in Ale
magna s' elegge; nondimeno ivi aneora e dovuta quasi
la medesima preminenza agli Stati, che qua viene attri4
buita aIle Diete. Ma quante voIte, e con quanti travagli
e pericoli ha bisognato che I' una e I' altra pazione s' op
ponga alIe cupidigie de' loro principi? Lascero Ie cose
piu antiche per venire aIle piu modeme, e queUe
d' Alemagna per disclmdere a' presenti bisogni di Fian
dra."

•
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" Morta l' Imperatbr Carlo V., ogoim sa cbe il re suo
figliuolo Don bramo cosa piu, che di partire da quai
paesi per andare a fermarsi in Ispagna. Quivi trasfor
miltosi egli del tutto 08' leosi 6 costomi Spagouoli, co
miociO a voler goverRare nell' istessa forma e can I'istes
so imperio la Fiandra. Equal ministro piu imperioso
poteva egU lasciare appresso la duchessa di Parma, che
il cardinBl di Granuela r Minisaro dissi? aou pur
supremo govematore; poicbe d~ maneggio in suo tem
po ritenne la ducbessa il semplice nome, ed a lui ne
restO semp,e il comando intiero. ViI Borgognone!
primo autore de' mali di Fiandra, e cbe piu d' ago' a1
t1"O ne meriterebbe la pena, per esseroe pHI da lui clle
da ogn' altl'O d.erivata la colpa. D' autorita assoluta fu
in varj modi alterato subitamente e sconvolto il governo
nelle case ecclesiastiche e temporali, ma sopra tutto con
nuovi editti aggravanti setilpre piu Ie coscieoze, e con
l' essersi introdotta finalmente I' lnquisizione per finite
affatto di violentarle. Dal consiglio di Spagna sono ve
nuti gli oracoli piu segreti, e per via di segrete consulte
in Fiandra sono stati sempre eseguiti. Se la nobilta s' e
doluta, vane .sono state Ie sue doglienze. II supplicare si
e cbiamato tradire, il commoversi, ribellarsi, e I' insanie
casuali del volgo, sollevazione meditata di tuUo il paese.
Non s' aspettava altro finalmente in Ispagna per usare
la forza sperta contra Ia Fiandra, cbe d' aveme il pre
testa. Equal poten essere pin leggiero, ebe di voler
reprimere quai tumulti c.be s' erano veduti cessare quasi
prima che Dascere? Quand' eeco percio pubblicarsi
in Ispagna superbamente ribelli a Dio ed al re i Fiam-

32* .
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miogh~ e mubversi un esercito forestiere, per dover es
sere trattata la Fiandra nell' avvenire non piu come
paele di successione, ma di conquista. E di lanta vio
lenza chi poteva e&Ser eletto esecutore altri che il duca
d' Alba? uomo il piu fastoso di Spagna, il piu nemico
alla Fiandra, e cbe meglio d' ogn' altro avrebbe saputo
estinguervi agoi reJiquia di liberta, ed us8.rvi aU' incon
tro ogoi sorte di tirannia."

~

" E cosi appuoto e seguito. Nelle citta piu pnncl
pali ba comiociato a dirizzare castelli. Da ogni parte
ha disposti presidj. Per ogoi piazza spargono sangue i
patiboli. Noo vi sono piu )eggi proprie, rna vi regnao
Ie forestiere. Gli esilj, Ie fugbe, e Ie careeri hanno spa
polato ormw il paese. E per tutto non si vede altro
che squallore, pianto, miseria, disperazione, e calamita.
In questo deplorabile stato si trova al presente la Fian
dra. Felice dunque tanto piu I' Alemagoa, che gOOe
la sua liberta di prima, e ch' abborrendo ogoi esterna
forza, Don riconosce altro imperio che il suo medesimo.
Di questa felicita provo pur ancb' io pero la mia parte.
Cbe di qua io presi il mio sangue, e tuuavi~ qui ne
resta il mio primo tronco. ADZi che dal vedersi in me
cosi Alemanni gli spiriti, come 0' apparisce la disceD
denza, vengo detestato io !lOpra ogo' altro Fiammingo
in Ispagna. 10 fabbricator di cODgiure, io capo di sedi
zioni, io peste di quei paesi SOD teDUto e cbiamato; con
tro di me tuona l' ira maggiore, ad in me sono eadute
di gia. Ie piu atroci pene. Cosi cercano di convertire
la mia gloria in infamia. E qual gloria maggiore, coo
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sostener la liberta della patria, e voler piuttosto monr
ehe servire?"

"10 dunque Alemanno e Fiammingo insieme (alti
principi e nobili deputati) dopo avervi esposte Ie miserie
della Germania Inferi~re, portando qui meco Ie sue Ia
grime ed i sooi prieghi, imploro in suo nome I' aiuto e
la protezi6n della Superiore. Ma non vaglia pero tal
ricorso, se prima da voi medesimi non si reputi per co
mune fra l' Alemagna e Ia Fiandra, eom' io presupposi
al principio, Ia causa della quale si tratta. E cbi poo
dubitarne? Chi non vede Ia vastita de' disegni Spa
gnuoli? Regna, che non ha dubbio, in tutti i mortali
naturalmente I' appetito del dominare. Una voglia e
fame dell' altra, ne mai siLzia quello che si possiede.
1\'Ia quanto grande apparisce, quanto smoderata questa
avidita specialmente negli Sgagnuoli? Per satollarla
stimano poco essi i lor mondi inc6gniti, e percio v6
gliono distender I' imperio Ioro sempre maggiormente
ne' conosciuti. All' Europa dirizzano gli occhi in parti
eolare, e molto piu Ie macchinazioni. Oppressa che
abbiano dunque Ia Fiandra, e preso per piazza d' arme
un sito cosi opportuno, qual provincia sara Ia prima do
po assalita.? Quella senza dubbio che sara appresso di
loro Ia piu temuta. Chi vuol gettar bene i fondamenti
della servitu, eerca d' abbatter prima i propugna.coli
della ,liberto.. Onde sapendo essi che dalla potenza e
dagli animi invitti di questa nazione, la quale in ogni
cosa e tanto unita con la Fiamminga, sara lor fatto il
maggibr contrasto, volteranno sUbito qua tutle Ie forza.
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Dunque si. puG coocludere, che l' armi Spagnoole COD

l' essere in Fiandra, mano come per entr8.r parimente
ill gil. in Alemagna. E quali in tal caso sarebbero Ie
vostre miserie r Quando si vedessero qui lUlC01'8 Ie colO
nie ill 'luella geote, faece nuove e nuovi eostumi, dure
Ieggi e pili duramente eseguite, gioghi fieri nel governo
delle persone e piil in 'luella delle toscienze 1n

" Fermata ben questo punto, che siano comuni fra oW
i pericoli, rimane chiaro non meno l' altro, che si debba
riput&r comune iosieme Ia causa. Quiodi il resta vieD
da se in conseguenza. Corre l' un vicino ad estin
guere il fuoco acceso in casa dell' altro. Ne mi
naccia ill rbmpere un fiume, che non si corra simil
mente agli argini d' ogni intorno. All' istesso modo si
deve tener per fermo, che tutti voi ora siate per aiutare
prontamente i Fiammioghi; poiche dell' incendio Ioro
voi sareste i primi dopa a sentir Ie fiamme, e di tante
miserie che la si patiscono, i primi a ricever qua poscia
l' inondazione. Ma non si creda pero che i vostri soc
corsi debbano aspettarsi languidameote dalla lor parte.
AHa mossa delle vostre armi, si moveranno subito pari
mente Ie lora; e 'luella virtU che in essi per 51 inaspettata
e 51 fiera violenza e piuttosto instupidita che oppresSRt
tomera. piil vigoro5amente che mai a risbrgere. E che
non poO Ia disperazione armata? Che non ardisce?
Da queste parti l' iogresso riuscira. sempre facile in
Frisa e nelle altre province di Fiandra coo sono di
qua dal Reno. Passerassi con l' istessa facilita sempre
quel fiume; tutte )e ciua. piu principali apriranno )e
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porte; cospira meco la nobilta, e d' un senso medesimo
e tutto il resto eziandio del paese. Ma poco dissi in aver.
solo congiunte in questa causa l' Alemagna e la Fiandra ;
poiche per I' istesso spavento dell' armi Spagnuole vi
s' uniranno indubitatamente ancora la Francia, I' Inghil
terra, e gli altri paesi settentrionali. Delle violenze non
sempre si vanta chi Ie commette. E quante volte si
vede tornar l' oppressione in rovina dell' 0.ppressOl:e ?
Cosi potrebbe parimente sueeedere, che volendo gli
Spagnuoli oecupare con tan~a ingordlgia gli stati d' altri,
venlssero a perdere finalmente i lor proplj."

"Per uscire di servitll cosi dura i Fiamminghi non
aspettano altro ehe il vostro soccorso, ed io in lor nome
con ogni istanza qui nuovamente l' imploro. La causa
non puo esser piiI giusta, ne l' aiutarla piiI facile. E'vo
stra nOD meno che nostra. . Piglieranla per propria tutti
i vicini, e eoncorrera in suo favora da ogni altra parte
ancora il Settentrione. Ma siecome in primo luoge ne
sara toccata a voi la difesa, cosi il primo se ne dara poi
similmente alle vostre armi nella vittoria. E percio col
utolo che Doi avremo avuto d' oppressi, restera eterno in
voi quello di Dostri }iberatori."
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Orazio7li di Riccardo EntjcQ Lee e di GioJJanm DWcin
,on per la Independenza degli Stati Uniti d' .Il.mi
rica.

ADUNQ.UE stando Ie case in questi termini, nella tar
nata del Congresso degli S Giugno [mille settecento set
tantasei], Riccardo Enrico Lee, uno dei deputati della
Vlfg'mia, posto il partito dell' independenza, parlo, di
cesi, stando tutti intentissimi ad ascoItarlo, nella se
guente sentenza :

" 10 non so, prudentissimi uomini e cittadini virtuOsls
simi, se delle faccende nate dalle civili discordie, delle
quali sino a questa di ci hanno gIj scrittori delle storie
lralDandato la memoria, e Ie quali originarono 0 iI de
siderio della liberta dei popoli, 0 I' ambizione dei prin
cipi, a1cuna se ne trovi, che piu di quella, della quale
ora a· trattare abbiamo, grave ed importante si fosse, 0

sia che si risguardi il futuro destino di questa libero ed
ionocentissimo popolo, ovvero quello stesso dei nemici
nostri, i quali, malgrado della crudel guerra e la tirannide
nuova, sono pure i nostri frateUi, e dello stesso sangue
nati, che noi siamo ; ovvero infine queUo di tutte Ie altre
nazioni del mondo, Ie quali attente si sono rizzate in pie
per rimirare il grande spettacolo, e presagiscono a gEl

stesse nella vittoria nostra maggior larghezza di vivere,
o nella perdita piu stretti vincoli, ed un piu duro morso
aspettano. Conciossiacosache qui non si tratti di ac
quistare il dominio di qualche terra 0 territorio, 0 di va
lere ad alcuno con scelerata cupidigia soprastare; ma
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llibbene di conservare, 0 di perder per sempre quella
liberta, che abbiamo dai maggiori nostri eredata, e che
abbiamo a traverso i mari sterminati, in mezzo aIle fu
riose burrasche cereata, ed in queste terre contro i bar
bari uomini, eontro Ie crudeli fiere, e eontro un pesti
lente cielo tante volte mantenuta e difesa."

" E se tante, e si cospicue lodi date si sono, e tuttora
si danno a quei generosi difenditori della Greca e della
Romana liberta, che si dira. di noi, i quali quella, ehe
non sulle voglie di una tumultuana moltitudine, rna
sugI' immutabili statuti e sulle tutelari leggi 5ta fondata,
difendiamo; non quella, ehe il privilegio era di poehi
patrizj, rna quella, ehe eIa proprieta di tutti;. ne quella
infine, la quale cogl' iniqui ostracismi e eollo spavente
vole decimar degli eserciti era macchiata; ma sibbene
quella, che tutta pura e, e dolce, e gentile, e conforme
ai civili e miti costumi d' oggidi? Or su dunque, cbe.
piu s' indugia, 0 quali dimoranze son queste ? 8i dia
fine alIa bene incominciata impresa; e giaeche nella
congiunzion colI' Inghilterra non possiamo piu oltre spe
rare quella liberta, e quella felicita trovare, che tanto ci
dilettano, si sciolga del tutto il nodo, e si ponga malilo a
quello, di ehe gia di fatto. godiamo, voglio dire all' in
tiera ed assoluta independenza."

" Ne voglio nell' ingresso medesimo del mio discorso
tralasciar di dire, che se a queste fatali strette condotti
siam noi, se a questo passo pervlnuti, oltre il quale non
potra piu altro tra l' America e I' Inghilterra intervenire,
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cbe quella pace, 0 quella guerra, coo tra Ie forestiere
genti esercitar si sbgliono, cw dalle insazmbili voglie, dai
tirimnici procedimeoti, dai replicat1, e piu cbe decennali
oltra~gi dei ministri Bridl.llnici dovra solo ed unicll
mente riconOsoersi. Per noi non istette, che non fOs
sero I' antica pace ed armonia ristOl'llte. Chi non udl
Ie nostre pregbiere, e Ie supplicazioni nostre a chi non
BOD note? St1lIlcirono esse it mondo intiero. Solo I' In
!hi1terra non volle a quella misericOrdia verso di noi
piegarsi, della quale si mostrirooo tutte Ie altre nllzioni
liberali. E siccome Ia sopportllzione prima, e poscia
la resistenza non bastarono, che Ie antiohe preghiere
iDOtili furono, siccome il sangue novellamoote sparso,
oosi dobbiamo noi procedere piu ollre, e por mano alla

independenza."

Ie Ne si creda da taluno, chequesto sia un partito,
eh' evltar si possa. Tempo verra. fuori di dUbbio, si
voglia 0 no, che la fatale separazione dovra. avvenire;
perche cosi portllno la natura stessa delle cose, la popo
iniOn nostra ognbr crescente, Ia uberta delle nostre
terre, Ia Iarghezza del nostro territOrio, I' industria dei
cOllcittadini, gli sterminati mari frapposti, la longinqu~t&

dei regni. E se questo e vero, come egli e verissimo,
non e nissuno, che non conosca, coo il piu presto e il
meglio, e che sarebbe non dico imprudenza, rna stoltizia
il non pigliar la presente occasione, in cui I' ingius6zia
Britimnica gonfiato ha i cuon di sdegno, spirato agli ani
mi il coraggio, indotto· nellementi la concOrdia, riempiti
gI' inteHetti di persuasione, e {atta correre Ie mam alle
difenditrici armi."
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ce E fino a quando dovrem noi valicare tremila miglia
lli un tempestoso mare, per andilr a chiedere press<>
uomini altieri ed insolenti, 0 consiglio, od ordini ai no
stri domestiei affari? E non si confa ottimamente ad
una nazione grande, ricca, e potente, come siamo noi,
eh' ella abbia in casa propria, e non in quella d' altrui
il governo delle cose sue? E come potra un ministero
di uomini forestieri aeconciamente delle cose nostre
giudicare, delle quali cognizione non ha, e nelle quali
non ha interesse? La vareata giustizia dei Britannici
ministri ei deve accorti fare dell' avvenire, se di nuovo
potessero nei nostricorpi i duri artigli loro piantare.
Giacche cosi e piaciuto alla crudeIta dei nostri nemici
di porci avanti gli ocehi I' alternativa, 0 della servitu, 0

dell' independenza, qual' e quell' uomo generoso ed
amante della patria sua, il quale stia in pendente per la
elezione? Con questi uomini infedeli nissuna promessa
e sieura, nissuna fede esanta."

" Pogniamo, il che il ciel non voglia, la soggiogazione,
pogniam I' accordo. Chi ci assicura della mansuetu
dine Britannica nell' usilr la vittoria, a della fede
n~ll' osservar i patti? Forse l' avere assoldato e spinto
ai daDni nostri gli spietati Indiani e gl' inesorabili Te
deschi ? Forse la fede data, e rotta gia tante volte
nella presente querela? Forse la Britannica fede della
PUnica stessa piu infedele riputata ? ehe anzi dobbia
rno noi stimare, che, poiche venuti saremmo nudi ed
inermi nelle mani loro, abbiano contro di noi a disfogare
ilconceputo sdegno, ad esercitar la minacciata vendetta,

33
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a Iegarci, ad a strignerci con istrette catene per torci
non solo Ia forza, ma ancbe la speranm di poter 00' aI
tra volta prorbmpere. Ma pooiamo, nel caso nostro
avvenga cia, che mai avvenuto DOn ein alcim altro, cioe,
sia il govemo BritiLnnico per dimentiear Ie offese, e per
osservare i patti, crediamo noi, coo dopo una si Ionga
discordia, dopo tante ferite, tante morti, e tanto sangue
possa Ia riconciliazione, che seguirebbe, eBser durevole,
e che di nuovo, e ad 6gni pie sospinto in mezzo a tanti
odj, a tanti rancori, non Dascano DUovi motivi di scan
dalo? Gia. son separate d' animo e d' interessi Ie due
nazioni; l' una econsapevole dell' antica forza; l' ahra
diventata e della nuova; l' una vuo1 reggere senza
freno; e l' allra non vuol obbedire nemmeno colla li
bertil.: Qual pace, qual concordia pbs80nsi in tali ter
mini sperare ? Amici fedeli pbsson diventar bene gli
Americani agl' Inglesi, sudditi non mai."

"E quand' anche credere si volesse, che Ia riunione
fosse per riuSClr senza rancori, non sarebbe ella seBza
pericoli. La poten~a stessa, la ricchezza della Gran
Brettagna dovrebbero gli ubmini preveggenti di timore
riempire in Bulle cose future. Essendo ella a taota

grandezza pervenuta, che poco 0 nulla a temere abbia
dei potentati estemi, in mezzo alIa sicura pace si am
molliranno gli animi, si corromperanno i eestumi. invi
ziera 1a crescenta gioventU, e, venute meno I~ forti
braccia ed i generosi petti, diventera. prada I' Ipghilterra
di un nemico forestiero, 0 di un ambizio80 cittadipo. Se
Doi sarem tuttavia a quella congiunti, vetremo a parte
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della corruttela e della sventura, tanto piu da detestarsi,
quanto pia sarebbe irrepar8.bile. Separati da quella, e
tali quali siamo noi, non avremo a temere ne la sicura
pace, ne Ia pericolosa guerra. E dichiarando Ia fran
ehezza nostra, il pericolo non sarebbe maggiore, ma
hene pia pronti gIi· 3nimi, e piu chiara Ia vittoria."

"E' bisogna, ehe noi ei strighiamo da quest' incerti
eonsigli, e ehe u5eiam fuori da questi avviluppati andiri
vieni. Abbiamo' noi Ia sovranita assunta, e non osiam
eonfessarla; noi disubbidiamo ad un re, e ei ricono
lCisffi per suoi sudditi ; noi esercitiamo Ia guerra contro
una nazione, dalla quale protestiamo ognora di voler di
~ndere. In mezzo a queste incertezze stanno dub
biosi gli lmimi; Ie ardite ri80Iuzioni 5i impedlscono; la
yia da tenersi non e spedita; i capitani nostri ne rispet
tati, De obbediti; i soldati ne zelanti, ne confidenti ;
deboli noi di dentro, e vilipesi al di fuori; ne i forestieri
prlncipi potranno 0 stimare, 0 soccorrere sl umida, 81
dubitamentosa gente. Ma bandita una volta l' inde
pendenza, e scoperto il fine, al qlfle si tende, divente
ran ad un tratto piu certi e piu risoluti i consigli; e per
la grandezza del proposito s' ingrandiranno gli auimi ;
i maestrati civilidi nuovo zelo si vestiranno ; i generali
eli nuovo ardire, i soldati di nuovo coraggio, i cittadini
tutti di pin costanza, e con maggior prontezza attende
ranno tutti alla bella, all' alta, alia generosa impresa."

"Temono alenni del perieolo della presente risolu
:tiona. Ma combatteranne forse l' Inghilterra contro di
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ooi con piu vigore, 0 r8.bbia, di quaoto abbia ella fioora
combattuto ? Certo DO. Chiama ella ribellione la re
sistenza all' oppressione del pari, che l' indepeod~nza.
E dove sono queste formid8.bili soldatesche, cheabbiano
a fare star gli Americani? Non hanna potuto Ie Inglesi,
e potranno Ie Tedesche? Son queste forse piu valo
rose, pili disciplinate di quelIe? Certo mai no. Senza
di che, se e il numero dei oemici cresciuto, non e altri
menti il nostro diminuito; e l' uso dell' armi, e l' espe
rienza della guerra 00' duri eonflitti del presente JUlno
acquistato abbiamo. E chi dubita poi, che I' indepen
denza non ci guidi aIle alleanze? Imperciocche tutte
Ie nazioni sonG disiose di venir a parte del commercio
nelle nostre ubertose terre, e. nei nostri ricchissimi porti,
che l' avara Ingbilterra chiuso ba col monopolio sino a
questi tempi. Ne menD son vaghe di veder una volta
alfine l' odiata potenza Britannica abbassata; che a tutti
puzza questo barbaro dorninio; tutti desiderano veder
fiaccate queUe corna, e tutti renderanno colle parole e
cogli aiuti immortali grazie ai valorosi Americani, per
aver essi all' umanls:\ma impresa dato cominciamento.
Non altro aspettano i principi per iscoprirsi, coo l' im
possibilita degli accordi."

" Che se Ia risoluzione eutile, non e essa meno alllt
dignita nostra coofacente. Pervenuta e l' America a
quella grandezza, per Ia quale debb' ella fra Ie indepen
denti nazioni esser annoverata. Di si alto grado siam
noi altrettan~o degni, quanto gl' Inglesi medesimi. Per
ciocche, se eglino son ricchi,. ed anche noi 10 siamo ;
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Be essi son valorosi, e noi pure cosi siamo; sa essi
SOD piu num.erosi, a noi per l' incredibile fecondita
delle Dostre caste spose eresoorem t05to in Crequen
ID di popoIo, quanta essi cresciuti sono; sa essi hanno
celebrati personaggi in pace a in guerra, e noi pur ne
abbiamo, e questi rivoIgimenti politici fiO[l soliti a pro
durra i grandi, i forti, i generosi spiriti. Da queI, ebe
gia si e da noi in questi primi principj fatto, facilmente
arguir si pfto a cia, c~e sarem per fare; poiche Ia spe
rienza e Ia madre degli ottimi consigIi, e Ia Iiberta quella
degli uomini ecceDenti. Gia il nemico fu cacciato da
Lexington da trentamiIa armati raccolti in un di; gil. i
famosi capitani Ioro dato han Iuogo in Boston alIa peri
zia dei nostri ; gill. Ie ciurme loro vanni> vagando sulle
ributtate navi pei mari immensi, morte di fame. Si ac
cetti il favorevoIe augiIrio, e si combatta, non gia per sa
pere con quali condizioni siiun noi per servire all' In..
ghilterra; ma si per poter fra di noi ordinara un viver
libero, fondar un giusto, un independente governo."

" Combattettero i Greci contro I' innumerevoI esercito
dei Pefsiani prosperamente; poiche la Iiberta. gl' iuspi
rava. ABlissero con memorabili rotte Ia potenza del
l' Nustria, a se stessi a Iibertll. rivendicarono gli Sviz
zeri e gli OIandesi; perciocche I' amor dell' indepen-

[denza gli animava. Eppure anche questo sole Ameri
cano risplende sulle teste degli uomini valorosi; Ie
nome armi tagIiano pure anch' esse; anche qui si sa,
coo cosa sia coraggio; anche qui si veda un universale
CODstlD8O; ancbe qui si eirnparato ad andar noD che
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animosameote, volentieri ineootro alIa morte per acqui
stare alIa p8.tria la libert&. 0rsU adunque, coo pm. 5' in

.dugia, perehe stiamo tuttavia a I5Oprastare? Sorga, ai,
80rga in questo fausUssimo giomo I' Americana repilb-
blica. Sorga ella, non iscorruceiata, non conquistatrice,
DOD fera, ma composts, ma pacifica, ma dolce. L' Eu
ropa ha gli occhi fissi in noi. Ella da noi chiede un
esempio vivo di liberti, che contrasmr possa per la feli
citl\ dei cittadioi colla ognora crescente tirilftnide in su
quei cootaminati lidi. Ella ricerea da noi una gradita
sede, dove pOssano gl' infelici trom cooforto, i perse
guitati riposo. Ella ci prega, che noi apparecchiamo
un propizio e ben coltivato campo, dove allignar possa,
e crescere, e moltiplicare la sua bella e salutevol ombra
abbondevolissimamente quella generosa pianta, la quale
nata prima, e cresciuta in Inghilterra, ma ora dalle uggie
malefiche della Scozzese tirannide grama e stremenzita
fatta, e dalla sua diletta stanza sbarbata, non trova in tutte
queUe orientali terre una, cbe l' accolga, ed il vitale umore
presti aUe sitibonde, ioferme, ed illanguidite sue radici."

" Questo e il fine, a cui tendono taoti presi augurj;
questo vogliono significare queste prime rittorie; questo
mostrano il presente ardore ed il consenso universale;
questo presagiscono 18 fuga di Guglielmo Howe, e la
pestilenza nata in mezzo alle genti del Dunmore; questo
pronbsticano i venti, che sofliarono iosolitamente con
trarj alle armate ed alle inriate vettovaglie; questo
istesso confermano Ie portentose burrascbe, cbe 8Om
mersero Ie settecento nan in sulle coste <Ii TerranuoVi.
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E se oggidi noi non manchiamo del debito nostro verso
1a pauia, i nomi dei legislatori Americani saranno nella
mente dei pOsteri in quel luogo stesso posti, in cui 8Ono
quelli di Tesoo, di Licurgo, di Romolo, di Numa, dei
tre Guglielmi, e di tutti coloro, la memOria dei quali e
stata fin qui, e sara. per l' avvenire earn agii uomini di
ritti, ed ai dabben cittadini."

[Ma] Giovanni Dickinson, uno de' deputati della pro
vincia [della Pensilvania] al Congresso generale, uomo
d' ingegno pronto, e di grande autorita, e che stato era,
ed era tuttavia uno dei difensori piu viri dell' Americana
liberta, purche pero si consistesse nei termini della con
giunzione colI' Inghilterra, [convocato il pbpolo PensiI
vanese,] oro nel seguente modo, siccome e fama, contro
l' independenza :

" Sogliono per 10 piu gli uomini parziali, umamSSlml
e cortesissimi cittadini, meglioall' apparenza delle cose,
e quasi aUa corteccia di fuori nei discorsi loro risguar- 
dare, coo alla ragione, od alIa giustizia; perciocche il
fine 10ro non sia di quemr i tumulti, rna sibbene d' inci
targli; non di calmar Ie sfrenate passioni, ma d' infiam
marie; non di compbi' Ie feroci discordie, ma di vieppiu
inasprirle ed invelenirle. Nel che fare si propbogon es-
si, 0 di piacere ai potenti, od alla propria ambizione sod
disfare, e ad ogni modo andanrlo a' versi alla rnoltitil
dine il favore suo aecattare. Quindi e, che nelle po
polari comrrtozioni la piu sana e la miglior parte, ed il
diritto ed il giusto 5i trovan per l' ordinlrio coi mellO, ed
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I contrarj coi phl, ed in IOIDigliaDti east i partiti, se pur
• wole, che DOO siano daDa ragione scompagnati, and.
tinti dombbero per an-entum, non col maggiore, ma
piuttosto col minOr nfunero dei su&ragi. Le quali case
essendo cOlli, da un huon prine1pio debbe angine avera
Hmio ragionamento, siceome queDo, the Ie non all' opi..
nione dei piu, certo a quella dei pia modem, dei pm
costanti, e dei piu indifferenti cittadini si rassomiglia, i qua
Ii questo tumultuario proeedere detestano, questo voIer
far Corza alle voloota ed agl'intelletti coodannaoo, questa
"nta pressa in una.cosa di tanto momento COD ~vissime

parole biBsimano, e grandissimamente abborriscono."

CI Ma venendo a quello, ch' e il soggetto della pre
senta controversia, dico, cbe gli uomini pmdeoti nOlI
abbaodbnano queUe cose, che certe BOOO, per correr
dietro a queUe, che sono incerte. ebe certa cosa fosse
poi, che aoconciamente ed utilmente potesse I' America
governata essere alle leggi Inglesi sotto il medesimo re
e collo stesso parlamento 10 dimbstraoo cmarameote, e
la duratll £elicit6- di ben dugento aoni, e la preseote pro
sperita, Ie qua:li il frutto SODO di queUe veneraode leggi
e dell' arnica congioozione. Non come soli, rna come
oongiunti ad altri, non colle Americane, rna colle Bri
tanniehe leggi, non come independenti, ma come sUd
diti, non come repUbblica, ma come monarema mamo

.noi a questa grandezza ed a questa potenza santi. E
eM cosa vbglioDO significare -questa Move role iinmagi
JlItte Ii di della discordia e della guerra? Adunque g6
abb~liamenti deft' ira avrlm pm tOrza in ooi, che l' eape-
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rienza dei secoli? 0 si avra tutto ad un tratto, ed in
un momento di concetta· collera a guast3.r la provata
opera dell' antichita ? So, che a tutti ecaro il nome
della liberta, ed io volentieri il concedero. Ma di que
sta abbiam noi goduto lungamente sotto la superiorita
della monarchia Inglese. n che certo e; e vorremmo
poi noi, lasciata questa in disparte, andarla a cercare, in
Don so qual forma di repubblica, la quale tosto si con
vertirebbe in licenza cittadina ed in popolare tirannide ? "

" E temo io bene, che, siccome nell' uomo il capo
regge e sostiene tutte Ie altre membra, e con mirabile
armonia Ie muove e govema, e tutti i moti loro con uni*
til di consiglio alIo stesso fine, ch' ela salute e la felicitil
sua, gI' indirizza, cosl ancora quel capo del nostro go
verno, che nel re e nel parlamento e posto, quello sia,
che solo possa Ie discordanti membra di questo teste
fortunato impero unite mantenere, ed i mali procedenti,
o dalIa varieta delle opinioni, 0 dalla diversita degl' in*
teressi allontanando, la popolare anarchia, e Ia cittadina
guerra impedire. E tanto son io in questo pensiero
persuaso, ch' io credo, ahe la piu crudele guerra, che
far ci potrebbe l' Inghilterra, quella sarebbe di non far
cene nissuna; ed il mezzo piu sicuro per farci alIa sua
obbedienza ritomare, quello sarebbe di non usame nis
suno. Imperciocche, cessato il pericolo dell' armi In
glesi, Ie province sorgerebbero contro Ie province, Ie
citt(contro Ie citta, gli uomini contro gli uomini, e noi
contra noi stessi quelle armi, eolle quali il nemico com
battiamo, rivolgeremmo. Tratti alIora da un' insupera--
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bU.D~ COItreCt:i SIl'eIDIDd a riebrrllr di nuovo a
,,",Da tutelare autoritS, ebe avenmo lungi gittata da
DOi, Ia quale fone dOR pm nella. condiziollEl di cittadini
Iiberi, ma sibbeoe a patti di servitli ei rieeverebhe."

H Coo pruon abbiamo fatto noi inesperti e quasi
fanciulli, obe siamo, di saper colle proprie gambe cammi..
Dare, ed ai proprj consigli reggerci ~ Nissuna; che
anzi, ge si dee delle future dalle preterite case wudiCare;
la concordia nostra tanto basteril, quanto il pericolo, e
DOD piu; ehe gia fin d' allora quando It possente mano
dell' ~hilterra ci sostentlml, per ignbbili motivi di liJDi.!.
taziooi di territorj, 0 di lontaDe giurisdizioni eorsi siamo
all' ire, alIa disc6rdia, e qualcbe. volta pertino aIle fente.
E che si dona penllare adeBSOt ebe i sangui SODO Ji.
lOaldati, ingrossaai 8li imimi, Ie ambiziooi svegliate, usate
II armi r Abbenche, Be la COIl~u_ne eon' Inghiltma
&lata urilita ci presta per 1& paee intema mantellere, DOD
e' poi nteoo necessaria per procurarci poosso 18 roreStiere
~ qualla condescendeum e quel rispetto, coo al1a
prosperita del cOnllDerciot alla di!nilil nostra, ad aI. CCJIII

pime. di ogrD DOst1Ia facce08.a· tanto sono richiesti.
Finon nel nostro tra.ffico eon. altre n@.zioni la DI8!l(} JlO'"
tente dell' Inghilterra, e Ja. salatevole ombra delle armi
sue cl difendeV800 e proteggevano; non come Ameri
eaoi, plccola e d~bol game, rna come Inglesi Dei 1'it.ebi
porti e nelle raggulU'devob citt8. dall' oceidente~' 0

riente, dll tramontana III mezzodi ci appreseotaVtuDo; e
eon quesw nome Inglese addosso ogni porta £1 era
aperta, ogui via piaoa, ogni domanda eon favere udita.
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Ala pbogasi Ia separaziose, ~i cosa si volgeJa. in coo
vario. Div6Dtera USO presso Ie DtWoni, ebe noi De

siamo tenuti a vile; e perono i pirati dell' A'fricae
dell' Europa correranno contlQ Ie DOstre navi, e g1i.oo
stri uOmini 0 uccideranno, 0 meDeraDDO inerudele e
perpetua scbiavitu."

"Havvi in questostrano, oscuro, ed inesplicabile
umano genera una evidente iuclinazione ad opprimere
ad a manomettere i deboli del pari, ebe apiaggiare. ed
a eontentare i potenti; e pW in esso opera -il timore,
ebe Ia ragione, pili Ia superbia, cbe 1amoderazione, pill
]a erudeIta, cbe 1a miseriOOrdia. So, ebe presso gli
ubmini e carD e Iodato il nome dell' independenza. :Ma.
dieo bene, e mantengo, ebe nella prBSentB controv6rsia
gli amici dell' independenza 50110 gli antori .della COil..

giunzione, ed i fautori della servitd e della dependenza,
i promovitori della separamone; se pure I' essere ind~

pendenti vuol signi6care comaodare e non obbedire agIi
altri, e I' esser dependenti obbedire e non eomandare.
Se l' esser independenti dall' Inghilterra, posta, cbe ew
si.a poSsibil cosa ad ottenersi, ilche io.Diego, ci rendellS8
auebe da tutte le altre Dllzioni independenti, si potrebbe
abbracoiar Ia proposta; rna cambial la sigorima Inglese
colla servitu mondiale epartito da stohi. Se :roi ·bra..
mate di eSfiete a quella eoodizione riGotti, ·neIla quale
cIovrete obbedire in tutto .agli hrdini della superba Fran
cia, cbs on eta faoendo fuoeo sotto, ah1xacciate pure Ja
Hulependenza. Se meglio amate la fnnchezu Olan..
deact, °Veneziana, 0 Genovese, 0 Ragusea,.ed alla&i...
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tlumica la anteponete, deeretate pure la independeosa.
Ma Be non vogliam eambiar la signifieazione de))e pa
role, conserviam pure, e gelosamente mantegniamo
que11a dependenza, che e stata fin qui il principio e la
80rgente di questa prosperitil., della liberta Dostra, de11a
sieura independenza."

"Ma qui parmi taluno guardarmi in visa, e dir
mi, che nissun mega stata essere la congiunzibn del
l' America co))' Inghilterra cagione alIa prima di molta
utilitil; ma che i nuovi ed insbliti consigli dei ministri
hanno tutto guasto e contaminato. Se io Degassi, che
il govemo Inglese dato Bhbia da dbdici anm in qua un .
pessimo indirizzo a))e Americane faceende, e ehe i suoi
DUovi consigli Don sappiano di tirimnide, io negherei non
solo quello che verissimo e, ma eziandio quello, ehe io
stesso ho tante volte predicato e mantenuto. Ma cre
diamo noi, ehe non glien incresca, e non ne santa gia
bubn tratto penitenza al cuore? Queste armi ch' egJi
apparecehia, e questi soldati ch' ei rnanda, non sono gia
per istabilire la tirimnide in quasti Arnericani lidi; rna
sibbene perche, abbandonati i pericolosi COQsigli, & viota
l' ostinazione nostra, coDsentiamo agli accordi. Ne gio-.
va il dire, che il govemo queUe precauzioni userebbe,
che atte sarebbero ad assicurarsi ad ogoi modo di noi,
e tenta.. poscia impunitarnente sui popoli disarmati ogni
maniera della piu cruda superioritil. Conciossiache il
ridurci del tutto alIa impossibili.ti della resistenza nei
casi di oppressione non e cosa, che si possa fra Ie possi..
bili annoverare. La lontananza della sede del govemo,
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I' immensitiJ. dei frapposti mari, la popolazione nostra
gi8. grande, e ogni dl grandeggiante, I' animo bellicoso,
1a sperienza dell' armi; questi Iaghi stessi com Iarghi e
cosi spessi, questi flumi COSI frequenti e COSI grossi,
questo 81 vasto territorio, queste profonde selve, questi
dimciIi e forti passi, queste sicure strette, ogni cosa atta
alIa resistenza, ogni cosa proplzia aile difese, ogni luogo
aceomodato aIle insidie faranno sempre in modo, che
l' Inghilterra trovi un phI sicuro imperio nella condi
scendenza sua, e nella liberta. di questi popoli, che non
nel rigore e nell' oppressione."

" Oltreche Ia soprastanza continua delle nostre armi,
e la costanza della vittoria sole petrebbero sfoaar I' In
gmherra a riconbscere la franchezza Americana; Ie
quaIi se possiam Doi sperare, chiunque, che I' instabilita.
della fortuna conosca, potra. a giusta ragion giudicare.
E Be noi comhattemmo feIicemente a Lexington ed a
BOston, siam "pur perdenti stati sotto Ie mura di Quebec,
ed in tutto il corso della Canadese guerra. Ne nissuno
non vede, che, se agli acohi di tutti e manifesta Ia con
venienza di 08tare agl' insbliti tentativi dei ministri, Ia
necessita di combattere per arrivare alIa independenza
non e eguaImente manifesta a tutti. Si dee temere, che,
cambiando il fine della guerra, si turbi eziandio il con
senso, 0 5i raffieddi I' ardOr dei pbpoli nell' esercitarla,
'e coo siscoprano in ,molti luoghi male soddisfazioni del
DDOVO stato. Se all' annullazione delle abborrite Ieggi
Is tc)tale eeparazione dilll' arnica madre si sostituisse,·
-.rebbe lao ragione ~aI canto dei ministri; noi merite-
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remmo l' infame nota di ribelli, e tutta la Brit8.onica na
zione con gran consenso, e coil' estremo sforzo suo cor
rerebbe contro colora, i quali, da sudditi offesi e ricor
reRti, diventati sarebbero di propria volonta esterni ed
irreconcili8.bili nemici. Amavano gl' Inglesi il nome
della libertiJ., che difendemmo; amavano la geDerositil
e l' altezza dell' Americana impresa: ma e biasirneran
no e detesteranno la proposta dell' independenza, e
con animi concordi contro di noi cornbatteranno."

" Abbenche io odo dire da questi propagatori di nuove
dottrine, che i forestieri principi per gelosia contro l' In
ghilterra non ci saranno dei soccorsi lora avari; come
se pei principi assoluti far potesse I' esempio della ri
bellione; come sa non avessero in questa stessa Ameri
ca colonie, nelle quali importa loro di rnantenere l' Or
dine e la dependenza. E posto ancora, che piu in
quelli possano la gelosia, 0 l' ambizione, 0 il desiderio
della vendetta, che il timore delle ribellioni, crediamo
noi, che non sian per vlmderci ad assai caro prezza
quegli aiuti, che noi ne speriamo ? Chi non conosce, a
chi non dolse della perfidia e della cupidigia Europea?
Aonesteranno eglino con belle parole l' avarizia loro, e
molto garbatamente, e con grandissima creanza, di ciO
non diIbito, dei nostri territolj ci spoglieranno, Ie nostre
pescagioni e Ie nostre navigazioni irnpediranno, Ie nostre
franchige ed i nostri. privilegi intraprenderanno; enOl
proverem con nostro danno, rna senza speranza di risto
ro, quanto improvvido consiglio sia il. credere a quests
lusingherie Europee, ed il collocare negl' inveterati De-
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mici quella fede, che negli anticbi e sperimentati amici
si aveva."

" MGki ancora per arrivar ai fini loro assai esaltano la
rep{1bblica sopra la monarchia. 10 non sono in questo
luogo per disputare, quale fra queste due qualita. di go
verno debba l' uomo l' una all' altra preporre. So bene,
che molte nazioni, e particolarmente la Inglese, Ie quali
fattohanno pruova dell' una edell' altra maniera di reg
gimento, trovato non hanno la pace ed il riposo, cbe
nella monarchla. So bene ancora, cbe nelle repubbliche
stesse popolari, tanta e nell' umana societa la necessita
della monarchia, i maestrati monarcbici piu, 0 menD
largbi, 0 stretti sonsi instituiti e· chiamati coi nomi di ar
conti, di consoli, di gonfalonieri, di dogi, e perfino di reo
Ne vogUo qui tralasciar di dire una cosa, la quale mi
par molto vera, e questa e, che egli pare, che la costitu
zione Inglese sia come quasi il frlitto di tutti gli speri
menti da tanti secoli fatti in materia del civile reggimen
to dei popoli, nella quale si fattamente si temped) la
monarchia, che Ie malsane voglie del voler senza freno
signoreggiare sono nel monarca rattenute, e 5i ordino in
si fatta guisa l' autorita popolare, che l' anarchia ne e
sbandita."

" Egli epercie. da temersi, che, tolto via il contrap
peso della monarchia, prevalga l' autorita. popolare, e
tutto tragga in iscompiglie e rovina; e che allora sorga
qualche ambizioso cittadino, il quale occupi 10 stato, e
speoga del tutto la liberta.; poiche questa e la solita



400 PROB rrALIANE.

coovenione d~ lItati popolari mill temperati, ebe pri
ma si vblgooo in anarchia, e poscia in dispotismo."

" Queste 1000,cittadini e signori miei amantiseinii, nena
presente controversia Ie opiDioni mie, Ie quali, se paste
avaDti gli occhi vostri DOD ho con ornate e veementi pa
role, certo almeoo Ie ho candidameDte e siDceramente,
quanto per me si esaputo e potuto, donate ed offerite.
E vo~lia il cielo, ehe i miei sinistri presagi non riescan
yeri UD di; e che voi in questo saleDne CODcorso di pO
polo piu non crediate alle gonfiezze, alIe esagerazioni, ed
alIe concitazioni degli ubmini presontuosi e stemperati,
cbe aIle paeifiche esortazioni dei buoni e prudenti eitta
dini; conciossiaehe la pruden~ e la eircospezione fOn..
dano e cooservano gl' imperj; la temeritil. e l' inconsi
deraziOne gli fan rovinare."
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RiflesBioni 80pra i tre Padri deUa Letteratura Italiana,
Dante, Petrarca, e Boccaccio.

FEDERICO II. imperadore, e Manfredi suo figliuolo
naturale, ambedue re di Napoli, ehe aceoppiarono
grandissimi vizj ad aleune virtU sublimi, fra Ie tante e si
grandi calamita ehe eagionarono all' Itiilia, feeero pur
questo di bene, ehe essendo essi eruditi, e dilettandosi
di persone dotta e seienziate, sparsero sopra l' ItaIiehe
genti quel primo lampo, ehe fra Ie spesse ed invecchiate
tenebre de' secoli precedenti rischiaro il cammino da
salire a miglior luee.

Anche' nell' altre province d' Europa pare clIe spun
tasse qualebe astro propizio aIle belle arti: 'ma in niim
luogo come in Italia tendevano Ie case a stabilire soda
mente Ia Ietteratura. In lspagna, in Inghilterra, in Ale
magna, Ie Iettere 0 non uscirono fuori de' monasterj, 0

non si applicarono ad altro, ehe a cabale, a sottigliezze
Peripatetiehe, ed alle visioni dell' astrologia e della chi
mica.

34*
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Ma oeDa Provenza, cbe Corman allora unostato assai
ragguardevole, Ie 18ttere fecero pin felid progressi, 0

almeo piu famoai. Raimondo IV. d' Aragona coote di
Provenza, celebre DOD meno per Ie virtu reali ehe per
gli studj della poesia, avea randum la corte sua uo 00

veDo tempio delle Muse; dove CODcbrsero d' ogoi parte
d' Europa gli amatori della bella letteratura. Fu il re
gno suo, per cosi dire, il gran secoIo della poesia Romao
zesca e galante. Carlo I. d' Angio, suo genero e suo
erede, venuto in It&lia alla conquista del regno eli Na
poli, trasse seco in queste cootrade il geDio della lette
ratura Provenzale, e I' introdusse anche particolarmente
in Firenze, della quaie cittit. tenne moki anni la signoria
e mando de' suoi principi a risedervi, e reggeda, e te
nervi corte.

10 so bene, obe molti de' nOstri scrittori hanna credo
to, cbe per il soggiotoo de' priocipi Angiovini in Ititl.ia,
e per la residenza della cone Romana in Provenza, ehe
fu poco dopo, la lingua nostra siasi riformata, ripulita, ed
arricchita sui modello della Provenzale, che aveva allor.
il rnaggibr grido tra tutte Ie lingue d' Europa: rna tan
to eda lungi ch' io creda, che la lingua nostra aiasi
avanzata a rnigliorata pel concorso della Provenale,
coo anzi sono d' avviso che ne abbia ritardati i progressi.
Moltissirne voci, che si credono passate dal Proveazale
nellinguaggio nosuo, SODO piuttosto vooi Latine passate
d'ltBlia in Provenza: ed·e cosi certa, che l' idioma hir
liano poteva stare senza il ·SOOCOI'iO strnnieoo, coo vedia
rno di fatto essersi ben tosto abbandonate ed obb8ete
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pareechie voei foreBtiel'8 di PrO'fenza, ehe gli seriuori
vissati verso il mille e trecei1to tfasportBrooo nelle bpere
loro: ed e facile osservare, the 10 stile d' alcuni di
quelli antiem, ehe a non poterono, 0 non vollero~
lar Provenza1ismi nel nastro volgare, sono oggidi piu
grati a leggersi, e piu utili ad imitarsi.

Ma per un' alt1'o rispettoeben crerlibile, che gli scrito
tori Provenzali abbiano cooperato a far fiorue la lette
ratura Italiana. L' esempio lorD in primo luogo giovo
assai a persuadere Ie altre nazioni,che si poteva otti
mamente scriver nelle lingue moderne. Dall' altro can
to i1 gusto de' Romanzi e Ie poesie ProvenzaIi sparse
in Its.1ia, dove probabi1meote intendeasi 1a lingua Pro
venzale, non meno che s' inteoda il Francese nell' eta
nostra, insinuo insieme col genio .della .galanteria, il ge
nio aneora deUa lettura in moha gente, ed in aleuni 1a
voglia 11' imitalle i Romanzieri P.roveDzali, e di scrivere
in una lingua, che potesse .iott'lod.ersi dalle donne e dal
pbpolo.

Continuarono i tempi a spirlt-aure salurevoli agli
avanzamenti delle lettere. Tantieittadioi delle repUb
bliche d' ItaIia sparsi per]o IDQIldo, a mercatantare, 0

per mera eupidigia di guadagn~ operche esigliati per
Ie fazioni civili dalla loro patria kraoo forzati d' andir
qua.e Ja procacciando ventura, av.ean jIOttito acquistar
~iZiODi., e imbattersi ,inqualeuno de' Jibri all4r eeai
Pari. Dapo Federieo H, :dopo »aufredi ,e ,Cat:lo I, tn\)o

wBronO Je .aettere IraJi;priDcipi. cf!hUa -un gran .p~et-
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tore in CIDe deDa Scal. signOr di Verona, e di molte al
tre citti. ragguardevoli, celebre per Ie stOrie di que' tem

pi, e spezialmente per Ie lodi che gli die Dante, il qulle
ne nea opportunamente sperimentato il favore.

La seelta della lingua era. tuttavia quella che potea
per avventura piiJ. d' ogn' altra cosa imbarazzare gli
scrittori: se qui non vogliam dire, che i1 caso ebbe in
questo gran parte, diciamo sicuramente, che cio che e
meglio e piu giusto, dee alla fine farsi strada, superare
gI' intoppi, e prevalere. I.e tante diverse repubbliche
e signorie, cbe erano in Italia, non lasciavano sperare
che esse volessero mai piu accordarsi di scegliere uno
de' diversi dialetti 0 idiomi per comune usa; massima
mente durando il c9stume di dettare gli aui pubblici in
Latino, ed in Latino ancora, qualunque egli si fosse bar
baro e sregolato, insegnar Ie dottrine. Ninno s' aspet
tava, che scrivendo in voigare, dovessero i suoi libri an
dar per Ie mIDi degli ubmini di diverse province d' 1t8.
lia e passare a' pbsteri. Ser Brunetto Latini, il quale,
siccome testimonia Giovanni Villani, "fu cominciatore
e maestro in digrossare i Fiorentini, e fargli scorti in ben
parlare, ed in saper giudicare," piuttosto che adoperare
il patrio suo linguaggio nella sua grand' opera del suo
Tesoro, volle anzi scrlverla in lingua Romanza e Pro
venzale. Se egli nol fece per malignitil. e per hstio con
tra la p8.tria sua, donde era stato scacciato, forz' e con
fessaro cbe Ser Brunetto, con tutta la enidizione sua,
non ebbe pero quel fino discernimento, che pqi ebbe
Petrarca, il quale vivendo nella corte del Papa residente



in AvignOfle', ed amanda una delma. Pr<Weozale, allorohe
ftl1le genvere ia lWgua viva e YOlgare,. seelse con otti.D¥I
successo- I' Italiana: II prefereua della Proveozale, )a

quale tuttoclJe a quel tempo fosse teMltia per pill geDtihl
e piu oobile di qualuoque altra d' Europa, nOD era pero
eli fatto superiore ana lingua eivile della Romagna e
della TOSClUl&; ne credo ebe gli scrittori avessero mag
gior ragione di preferir una all' altra, cbe avremmo n.oi
presentemente di preferire il Veneziano, 0 il Piemontell8
at Toscllno.

Dante, discepolo di Bmnetto Latini, a\"ea imprero a
scrivere il suo poema in vers Latini, come in Latino
scrisse i libri Della Monan:hia: ma perciocehe voleva
esser iotero dei l8.ici, cbe tanto suonava in quei tempi
quanto idioti ed ignoranti, a' quali voleva insinuare Ie
sue satire e Ie massime di politica sparse oel suo poema,
prese poi per partito di senverlo in rima volgare. Gli
altri autori pm antichi di lui, 0 suoi cootemporanei, 00

mecche non abbiano molto scritto, scrissero nondimeno
in Latino; e queUe poebissime cose, che di loro ci sono
rimaste in volgare, e cbe si citano nel V~larW, noD

furono scritte, ,salvo che per uso di poebi 101'0 paesani 0

per usa 101'0 proprio; come queUe, che per 10 piu sono
YOlgarizzamenti, fioretti, instromeoti, p~diche, zibaldoni,
e gran parte di tali opere, quali tardi e a gran pena, e
quali non mai fino ad ora fUrono giudicate degne di
uscire alla pubblica luce. E\ il vel'O, che Fra Jacopo
Passavanti, gran maestro in teologia secondo quei tempi,
ci lascio in volgare 10 Specckio deUa Vera Penitenza;
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IDa eda notare che il Passavaoti l' avea seritto in Lati
DO, e che poi De tra!portO una parte in volgare per uso
degli illiterati, e ad istaoza d'. alcuni suoi divoti. Le
Crlmiche ancor del Villani, a chi Ie osserva, pbrgono
argomento di giudicare, essere state dettate per uso solo
de' Fiorentini, cioe a dire, per conservar la memOria
de' fatti della repubblica, come gia gli Annali antichi di
Roma. Qnde non eda maravigliarsi, se in volgar lingua
fiuono scritte. Ma in quel tempo il Petrarca serisse
tutte Ie. sue opere, dalle quali aspettavasi di riportiu'
qualche ooore, in Latino. n Canzoniere e una raccolta
di poemetti fatti, siccome ognim sa, per Ia sua donna, 0

per leggersi tra amici e conoscenb: quando questo non
si chiarisse per altra via, quel sonetto: " S'io avessi pen
sato che si care," il farebbe abbastanza palese. nBoo
caccio serisse in Latino l' erudita opera della Genealo
gill degli. Dei. Le opere volgari di lui come l' .o.meto,
il FiMcolo, e la Fiammetta, scritte con istile si ampolloso
ed intrecciato, come ciascim puC> vedere, fanno ben cre
dere ch' egli non si confidasse d' acquist8.r pregio per
queste sue scritture volgari, salvo se egli non Ie abbel
lisse con intteecio Romanzesco e non Ie sollevasse con
l' apparato poetico delle espressioni e con giro cercatis
simo di costruzione. Le Novelle cb' egli scrisse. per
sollazzo delle femmine, delle quali era si vago, non cre
deva di doverle me.ttere in conto di opere Ietterarie e di
aspettarne lode alcuna; siccome nel proe.mio della quar
ta giornata egli stesso protesta.
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10 mi dilungo in questo alcun poco, perche mi pare
da osservare, che nel tempo stesso che incominciarono
in Its.lia a muover passo Ie lettere, il progresso di esse
e della volgare eloquenza veniva tuttavia ritardato da
que' medesimi, che poi si trovarono essere stati i primi
promovitori. Conciossiache, se il Petrarca, per esem
pio, prendeva a dettare in Toscano, con eloquenza eguale
al Canzoniere, il poema dell' .Il'frica e Ie E'gloghe con
Ie prose che detto in Latino, ben e da credere che as
sai prima, 0 almen molto piu facilmente nel secolo XVI.
sarebbesi condotta a perfezione la letteratura Italiana.
Or ecco, che, contro I' aspettazione degli liutori stessi,
tre sole opere composte, quale per satira, quale per ga
Ianterla, quale per trastullo di femmine, portarono 10
stabilimento d' un linguaggio ora sl vasto e si comune,
e sole rendettero immortali gli autori, che inutilmente,
per quello che ora veggiamo, sonosi a1fatieati di aequi
star nome in cio che serlssero Latinamente.

Parra forse a taluno, ehe un sl fatto ragionamento
tende troppo ad avvilire i prineipj della letteratura Ita
liana, e sia quasi iDgiurioso ai tre serittori ehe rieono
sciam come padri di lei. Con tutto questo io mi lusingo,
che chi risguardera drittamente queste case, Ie troverS,
Be non affatto certe, che propor non Ie voglio per tali,
almeno probabilissime. Gli· uomini sono generalmente
piit cattivi e lieenziosi, che buoni e saveri. Percio eda
credere ehe la Commedia di Dante, il Ca1l4omer del
Petrarca, e Ie opere del Boecaccio, sleno state piu co
munemente lette per rispetto di quelle case stesse, che
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llIOIIO menD eommeod~ ; :la maldicenza, Ie espreBmi
MIIGl"06e e ~ti, e Ie 1ieIcrizioni lUbricbe ad oseene.
In1anto Ia gente Bvvezz8odosi ana lettura delle cosedet
tate in voIgal'e, eorninciO a fanri beife, 0 almeno a DOD

pin somire eoloro cbe Tb~liono IlCrivere nelle liogue lIB

ticbe; ed alIa fine ro~a eebe i savj e i doni s' am.
dano; e Be bramano d' esser letti, si veggooo costretti
d' usare la lingua del pbpolo civile e della corte. 'Ma
tanto piu felieemente toma ogoi cosa a favorire gli avan
mmenti deUa nostra lingua, quando Ie persone colte e
scienziate, datesi a leggere gli autori suddetti, trovarono
uuito e frammischiato a quella maldicenza, a que' va

neggiamenti amorosi, e a quegli osceni racconti, un teso

ro d' infinite bellezze, e tlltto oW che di piu vago e di
piu sodo si richiede per far un libro eccellente.

Non eda formarsi giudlziodel successo ehe ebbe al
lora la CommUia di Dante, da cio, ebe ne pare a molti
nell' eta nostra. Quell' aria trista e malinconiosa ebe
spira per tutto essa, e il disegnostesso di mettere quasi
10 teatro l' Inferno e il Purgatorio, ehe a' nostri critici de
Heati sembra sl stnmo ed alieno daUa natura della poesla,
era appunto il migliore secondo Ie cireostan:le e il geoio
-dell' eta di Dante. Ne Ie prodezze, ne gli amori de' pa
·ladini e de' cavalieri erranti, argomento mtrito de' poeti
Bomanzieri d~l cinquecento, non sarebbero cosl piaciute
agli ltaliani d' allora, ingombrati dalle guerre civili, daIie
rabbiose ed 'intestine dissensioniGueIfe e Ghibelline,
-Blanche '8 Nere, ed'8~natiquae:. Galla superstiziosa
'-parzialiI&,:o.per uno:o per un'aItro partito. n~
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correa perdutamente dietro a cotali eianee portentose,
peggio ehe non £8.cciano i euriosi d' oggidi per qua
luoque genere di gazzette. Un notabile avvenimento di
que' tempi, descritto da Giovanni Villani, ci mostrera
chiaramente questo tal genio allor dominante. Nell' an
no mille trecento quattro, quando era legato a Firenze
il cardinaI da Prato, fra" i primi nuovi "e diversi giuoehi,
ehe si fecero per segno di pubblica allegrezza, uno fu,
che quelli del Borgo San Priano mandarono bando per
la terra, ehe chi volesse sapere novelle dell' aitro mondo,
dovesse essere al primo di Maggio intorno al fiume Ar
no. Quivi ordinarono sopra barche e navieelle un palco,
e figurarono l' Inferno con fuochi ed altre pene e mar
tori, con uomini eontrafatti in Demonj, ed altri i quali
avaano figure d' anime ignude messe in diversi tormenti.
D nuovo giuoco vi trasse molti eittadini; e come la fae
cenda. fioisse, che il ponte si ruppe e vi annego molta
gente, non ha che fare al nostro propOsito: rna e assai
prol>abile, ehe questa spett8.colo porgesse a Dante oeca
sione di sCrlvere la sua commedia dell' Inferno, siccome
e faroa che il celebre poeta Milton Inglese, circa tre se
coli. appresso, Bhbia concepito il primo disegno del suo
Paradiso Perduto da una comroedia dell' Andreino, che
egli viaggiando per l' Itlilia vide rappresentarsi in Mila
no; nella quale figuravasi la eaduta di Adamo, e vi si
introducevano per attori Iddio padre, gli A'ngeli, i Dill
voli, il Serpente, la Morte, e i sette Peceati mortali.

Oltre di questo aneora da un' altro particolar easo,
che riferisce il Boccaccio, ei si conferma di vantaggio

35
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qual Coae I. eredulita v~re intorDo • queste DOYelle
deD' altro mondo, ad insieme quanta presto si divolgall88
per tutta I' It&Jia il poem. di Dante. Meotre questo
poeta cacciato di Firenze dimorava in Verona, avveone,
cbe pusando lui davanti una porta dove piu doone si
stann sedendo, una di queDe disse·aD' ~e: "Vedete
voi colui, cbe va per 10 Inferno, e toma quando a lui
piace, e quassu rae. novelle di quelli, cbs laggiU SODO ?"
AlIa quale una di loro rispose: " Tu dei dire il vero;
DOD vedi to, com' egli ha la barba crespa, il color bruno
per 10 caldo e per 10 fumo che e laggiu ?" II poeta, che
questa parole um, tuttoche fbssero dette pianamente, ne
IOnise COD la sua compagoia e fu Contento, conoscendo
coo queste veoivano da pura credenza delle donne.

Adunque la naturale curiositi di saper dove e come
stessero nell' akro mondo Ie persone di fresco morte, e
aDora pur.e famose e cogaite, invitava ognuno a Ieggere
la- Commedia Dantesca, e se ne ritenevano a memoria,
e cit8.vansene i versi; come dagli antichi nelle scritture
e ne' ragionamenti familiari ~egavansi Ie senteDZe
apprese 0 dai poeti loro,' 6 dalla lettura d' Omero, 0

dalle tragedie e commedie udite ne' teatri. Giovanni e
Filippo Villani, cbe di rado 0 non mai, per quanto
soneogami, citilrono e riferirono alcim detto d' aulore,
citilrono tuttavia versi di -Dante in parecchi luogbi.

La stile ebe sente ora aleuo poco del rancido, era a

quel tempo, per eertissima testimoniaoza del Villani e
del Boccaccio, il piling<> stile.e if piU polito cbe si
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fosse veduto mai piu per innanzi in alcuna scrittura vol
gare. Noi troviamo anche oggidi in quel tetro e lugitbre
soggetto, ed in mezzo aIle oscuriu\ della stile di Dante,
noi troviiun, dico, una tal dovizia d' imm8.gini poetiche,
di senrimenti sublimi ed ameni, un 'fondo immenso di
cognizioni d' ogni genere, una critica cosi giusta e cosi
proi>nda del costume umano, che possiilm dir fra,nca
mente, non esservi stato dopo Omero alcun poeta piu
originale di Dante, ne scorto da immaginazione piu vi
vida e piu sagace.

Ma queJlo che, secondo il mio avviso, rileva il carat
tere singolare eli questo poema, si El, che avendo voluto
imitar Virgilio, 10 ha fatto in maniera cosi propria e sin
golare che lascio il campo tutto libero e intero agli altri
poeti d' imitar, quanto voleano, e Virgilio, ed Omero, e
lui stesso, senza essere astratti eli calcar meschinamente
Ie sue orma, 0 di premier un cammino torto e cattivo, a
fine di DOD parer oopiatori serville

Non Cosl Rvvenna al Petrarca in un' altro genere di
poesia. Peroiocche primieramente egli scrisse con tanta
eloqueDIIa, e con si delicata scelta eli parole e eli frasi,
che non vi fu ancora per 10 spazio di quattrocento anni
(13 Don vi sara mai fincbe durera fa lingua Italiana) chi
abbia potuto vantarsi di av~r perfezionato 0 limato"10
stile del suo Canzonwe. Anzi egli e talmente restato
finora sovrano ed inappellabile precettore di questa lin
gua, spezialmente in poesia, cbe forse niuno autore in
aiun' altra lingua si troV8, Ie cui espressioni ai pOSillDO
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COlli fnncameate e senza riserva imitare tanto in verso
ebe in prosa, come Ii puo far del Petrarca, tuttoebe
abbia serino quutro secoli fa, e ebe la lingua Biasi mm
leouia viva, vale a dire, ebe sia stata saggeua aIle va..
riaziooi a eui ogni lingua viva soggiaee. Ma oltre
all' eaimia. bellema dello stile, ~li epur vero ebe il Pe
trarca ba in&eramente esiwsto il foote eli quella spezie <Ii
poesia a eui s' appiglio. Tutto s' aggira in su quell' a
more ebe si ehiama Platbnico, ed in eui banno piu parte
gli a.ffetti del euore ebe i piaeeri del senso. Egli c0m

pose sopra questo soggetto sino a treeento Sonetti ed ~
tri poemetti ehe noi chiamiamo Canzoni, dove s' unisce
18 grandezza dell' ode e la tenerezza dell' elegia, e si
puO dire, ehe ogni verso vi e nuovo; perche infatti mu..
no scrittore copio si poco sa stellso, came il Petrarca.
Non ci sonG parole ebe bastin~ a spiegare eon ebe fe
condita, con che spirito e delicatezza egli abbia espressi
gli a.ffetti dell' amore, non solamente senza mistura di
colori lieenziosi ed osceni, rna coo delica~imo e non
a1fettato eondimento di sentimenti 1D0rali e filosbfici.
Ne e da Dlaravigliarsi, se di tanti begli ingegni, ebe si
vblsero 06' secoli appresso ad imitarlo, niuno quasi si
acquistasse in questa spezie di poesia un nome singolare.

II Decameron del J30eeaeeio DOD poo lodarsi cosi pie
nameDte. Lasciando aoche da parte cio ehe vi si trova
d' empio ed osceno, ehe vi e pure iD gran cbpi.a, 10 stile
stesso non PUQ imitarsi senza qualche ecceZiooe. Le
parole antiebe e rancide vi sono in gran numero; e cOn
viane seDza dubbio av~r leui pareoehi a1tri buooi serit-
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tori de' seooIi posteriori, per poter in leggendo il Hoc..;
caccio, evitar quelle voci, che usate adesso potrebbero
diffi>rmare notabilmente 10 stile. Ma ci e un' altro ca
rattere nello stile del Boccaccio assai piu degno di os
servazione, perehe Cu Corse cagione d' un grande ed
universal diCetto dell' eloquenza Italiana nel skolo XVI.,
e che non e ancor al presente totalmente emendato.
L' a1fettazione della costruzione Latina e Ciceroniana,
in cui cadde il Boccaccio col voler sopra tutto rigettar
alIa tine del periodo il verba principale che regge il
senso; ed altre cosucce si fatte Cecero credere a molti
esser quello il proprio del lingaaggio Italiano, tutto che
il Passavanti, il Villani, e Dino Compagni, scrittori con
temporanei di Dante, e stimati da noi come ottimi scrit
tori ed eleganti, potessero convincere ognuno, che co
testa intralciatura di cOSltruzione non era carattere es
senziale della nostra lingua. Ma i diCetti de' grandi
autori sono sempre fataH. Le qualita maravigliose dene
opere Boccaccesche doveano necessariamente autoriz
zare i suoi difetti, massime quando ancar essi posson ri
cevere alcun' aspetto di virtu.

Ad ogni modo il Decameron del Boccaccio e di gran
lunga j) miglior libro che abbiamo in fatto d' eloquenza
Italiana. Noi ne troviamo altri dove 10 stile sam ancor
piu: elegante e piu puro, altri piu utili per una piu visi
bile e forse maggior copia di cognizioni importanti; rna
seDza leggere iJ Decameron del Boccaccio, ninno puo
conbscere il vero spirito di nostra lingua; 0 piuttosto
PUQ dire che non ha letto scrittore Italiano che avesse
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lIpIrito e facbodia vivace e robusta. Del resto l' utilita
ebe Ii puO trarre da questa lettura, o1tre a ew che ri

gouda la diziooe, etuttavia grandisaima. Tu vi trovi
car8.tteri esattissimi d' ogni qualita di persone, intrecei
di Javole da arricebir la fantasia di uno scrittbr di com
medie, come di un poeta tragico ed epico. I pensieri

belli, piacevoli, e veri s'incOOtraDO ad 091i tntto. Si vede
ad ogni iocominciiLr dl propbsito ebe e un grand' uomo

quegli ebe parla. Sopra tutto il Decamerlm e un qua
dro maestrevole de' costumi di quella eta, non solo eli
viLrie condizioni di persone, ma vi trovi caratterizzati
aocora particolarmente i piu insigni personaggi di cui

parlino Ie stOrie di quel &ecolo e del precedente.

Esame Critico dei Commentatori di Dante.

1L poema di Dante rassomiglia ad un' immensa fo
resta, veneranda per la sua antichitil, e maravigliosa per
la mole delle sue piante, Ie quali d' un tratto cresciute
paiono alla gigantesca altezza loro per 18 virtU di ona
natura potente, aiutata da qualcbe acte incbgnita e por
tentosa. E' desso UDa selva, singolare per Ie spaziose
regioni ehe in se naseonde, rna formidabile per la sua

tenebrosita e pe' suoi laberinti. I primi viaggiatori ebe.
presero a valicarla, banno dischiuso UDa strada, la quale
ampliata e risehiarata venne da que' ebe tenner lor die
tro; ma la strada ela stessa mai sempre, e la rnaggiOr
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parte di quell' immenso tratto si rimane tuttora, dopo i
lavori di ()inque secoli,avviluppato Del primitivo suo
bmo.

Warburton, Del discorso da lui posto in frODte aIle
opere di Shakespeare, asserisce che tutts. l' opera di un
enticQ intorno ad un autore pregiato cODsiste: " 10. Del
eorreggere gli erroridel testo, 20. oel ootare Ie partico
larita. del parlare, 3°. oell' illustrare Ie aIlusioni oscure,
4°. oello spiegare Ie bellezze e i difetti di sentimento e
di composizione." Forse ci verra {atto di provare, nel
corso di questo ragionamento, che tale osservazione non
puo venire accettata in ogni sua parte; rna quand' aoehe
si acconciasse al caso di tutti gli altri poeti, e certo nul
ladimeno che un critico, il quale pienamente e felice
mente l' avesse applicata al poema di Dante, non sa
rebbe tuttavia pervenuto che alla meta. del suo intento.

La prima parte, che si riferisce all' emendazione del
testo, e stata, per rispetto a Dante, eseguita bastevol
mente bene dall' Accademia della, Crusca, nella natale
citta del poeta. Questa dotta compagnia, intesa a stu
diare ed a ripulire la Toscana {avella, ne rintraccio na
turalmente i tesori nell' eta di Dante, del Petrarca, e del
Boccaccio. Gli Accademici, quasi tutti Fiorentini, non
manciwano di alcuo mezzo per raccogliere varie lezioni.
Le ricche librerie di Firenze erano ben provvedute di
cOdici della Divina, COfI'IRI.edia. Piu di cento essi DB'

collazionBrooo colle antiche edizio.ni, discutendone Ie
varianti pel comune profitto, per l' onore del poeta, della
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lingua, e dell' Accad~mia, con cbe evitirono l' ostina
lione, l' asprezza, e Ie puerili contese avvenute fra i
comm.entatori di Omero e di Shakespeare. Gli Acca
d~mici, in tal guisa, rispannifu'ono i1 tempo de' Ieggitori,
e salvirono la letteratura da contestazioni coo traIlgna
no facilmente in ridicolo. L' Accad~mia della Crusea
non si rnostrO cosi giudiziosa in ogni incontro. Essa
svergognossi colle sue inimidzie contro i1 Tasso. Ma
in questo ultimo caso gIi Accademici av~vano l' ambi
zione di dettilr leggi ad un ingegno divino; impress a
cui una cbngrega di uomini e singolarmente mal' atta.
Laddove nell' emendare il testa di Dante, non altro da
lor richied~vasi che un tranquillo ed attento esame, una
libera diseussione, ed un deliberare maturo sopra qui
stioni meramente verbali e grammaticali. Le accade
mie, in generale, ri~seono utili, quando hanno per fine
di custodire iI tesoro dell' umano sapere. Ma questo
tesoro non PUQ venire arricchito che da grandi ingegni,
non dipendenti da r~gole e da catene di comuniti; i
quali intrepidamente muovano in traccia della gloria per
proprio lor conto e pericolo. Le accademie, alcon
tr&rio, ra1Uenate da statuti, obbligate mai sempre a ri
spettare, e talvolta a piaggiare i gov:emi ed i grandi, mal
pbssono far prova d'indipendenza d' animo, 0 posse
dere il coraggio che si richiede pei sublimi sforzi dell' in
telletto. Esse possono bensi dove il dispotismo impera,
divenire stromenti nelle mani de' tiranni ~r reprimere
i progressi deUa ragione, e per ristrlgnere il diffonrnmento

, de'lumi.
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Ma ritbmisi a Dante. L' Accademia della Cl'U8e&
ha raccoho Ie migliori tra Ie vane lezioni «lei testi, e DfJ

ha collocato in m8rgine tutte Ie piu 10dilVoli. L' em,.
ziooe dell' Accademia porta la data del mille, cinque.
ceotonovanta cinque. Quest' edizione esempre stata
risguardata con una speciedi veneraziOna; Ie migliwi
ristampe fattene sono quella di Padova coi torehi del
Comino nel mille settecento ventisette, e quella. di: Li..
vomo, pubblicata nel mille ottoeento sette,. per cura ill
Gaetano Poggiali.

n padre Lombardi avendo esaminato un' antica edi
zione Milanese del mille quattJ:oceato settan~diman
data la Nidobeatina, tro'1O quasi in ogni pagina lezioni
differenti,che talvolta illustrano, talvoha ahbeHlscoDO i
versi : per la qual cosa egli Ie inseri nella sua ediziooe,
pubhlicata aRoma nel' mille settecento novantnno, in $

volumi: in 4to. Ma la sua parziaJi~ peda'prediletta edi
ziooe Milanese giunge all' eStremo, 0 DOD: di rado of.
fanda i lettbr di buon gusto. Egli iD.J'este l' Aceademia
di Firenze a viso aperto, ed ha provocato i Pedanti coo
tro di se. n suo lavolo nel complesso riesee moho cu
riosa ed utile a colora ebe si diIettano di filologia e si mo
strano serupolosi nella seelta delle- parole. A principale
suo antagonista levossi moDSigubr Di~si, canOnico di
Verona, il qtrale 10 assali coH' animosita di un critico
aderente ai vocaboIi, con' accen1D -dommatioo di un pre
lato, e colla disprezzante Rria di un patrizio. n Dionisi
intima guerra all' edizione Nidobeatina ed a tutte Ie altre
edisioni di Dante, anticbe e medeme, senza pure ec" .
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Cll&U&me queJla deB' AccadOmia deDa Cruaca. Moki
obdici, lCODOIciuti ai primi editori, £brooo da lui esami
Dati, IDa per mala IOJ1e 8!li ha introdotto nel suo testo

P errori piu manifelti de' oopilti, quali altrettante bel
leae DUOnmente tronte. Poacia ch' ebbe malblattato
Dante, DOll altrimeote cbe il Bentley operasse col Mil
too, il Diooisi fece stampare splendidamente la sua edi
iiooe dal Bodoni mille setteeento nonntasei; il che, a
puJare il vero, Ie certo rende Jo spaccio dell' opera,
mapificameote ad un tempo stesso ridico1o ne .rendette
I' autore.

Pia buti per l' ist6ria di quanto ba operato la critica
inlomo alla correzione del testa di Dante. Per rapporto
alla leCOIlda parte delsu~rimentodi Wiu'burtoD, cb'it
di DOtare Ie particolariti della favella, giova dire che gli
Ultichi editori di Dante (da' suoi fi~liuoli cbe mrono i
primi ad illustrare il poema del padre, sino alia pubbli
cazione che De fece la Crusea) non consider8r0Do per
necesa8rie queste aYvertenze. L' Accademia ba molto
lavorato a tal fine; ma Ie osservazioni degli Accademici
sopra la frueologia di Dante sono sparse qua e la neI
voluminoIlo lor Dizionano. n Volpi rBCeolse in un in
dice tutte Ie vooi e frasi particolari di Dante, contrappo
Dendo ad esse altre parole ed altre frasi d' Italiano mo
demo, da lui giudieate equiYalenti, ma senza aggiugnervi
asserzione venma. n Lombardi ,ba fatto piu di tutti gIi
a1tri insieme; ma Ie sue Dote grammatica1i sono piu fon
date sopra Ie regale che sopra l' indole della lingua,
quantunque il poema sia stato scritto d~gent' aoni innanIi
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ehe comparisse 1& prima grammatica Italiana. Si po
trebbero comporrre volumi intomo alle vane opere di
letteratura, aIle discussioni, alIe cOD~hietture, alle lunghe
dissertazioni che negli altri tre secoli sonG venute in luce

- sopra Ie parole. e Ie frasi di Dante; ma disperse esSe
vanno 0 in libercoli soggetti a perire, ad in volumi in
foglio sepolti nelle bibliotecbe.

La terza parte del dovere di un editore, quella ci08
d' illustrare Ie alIusioni oscure, e stata, per riguarrlo a
Dante, eseguita pin con attenzione, che con successo
felice. Tutti gli altri grandi poemi del mondo, uniti
insieme, non hanno forse tante allusioni quante ne ha la
sola pivina Commedia. II poema di Dante comprende
totta I' istoria della sua eta; tutto cio che allor sapevasi
nell' arti, nelle U~ttere, e nelle scienze; gli usi, i costumi,
la morale del ~uo tempo, e l' origine loro nei secoli pre
cedenti, non che Ie opinioni teologiche ed il grande
ascendente da queste esercitato sopra Ie menti e Ie
azioni degli uomini. Le sue allusioni sono rapide, va
rie, molteplici, e si succedono I' una all' altra colla rapi
dita di un baleno. Tutte Ie umane passioni egli de
scrive, tutte Ie azioni ed i vizj e Ie virtU nelle condizioni
piu differenti. Egli colloca i suoi personaggi nella di
sperazione dell' Inferno, nella speranza del Purgatbrio,
e nella beatitudine del Paradiso. Egli osserva I' uomo
nella gioventn, nell' eta matura, negli anni senill. Egli
trae in campo persone di ambo i sessi, di tuUe Ie reli
gioni, di tutte Ie c1assi, di tutte Ie nazioni, e di tutte Ie
eta; ne mai le prende unite in massa, rna sempre Ie
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rsppresenta ClODle iDdiftdui. EgJi favella COD ogmma eli
1010, ne sdldia le parole, De esamina gli atti ed il volto.
~ speuo.dipiDge un gran carattere col solo esibim
nell' inaziooe. Sordello, ebe avea condotto una vita
moho opel08a, e cbe dopo molti sforzi operati in sem
gio della sua patria, mm disperaodo del fato dell' hilia,
viene incontrato dal poeta oe1 Purgatbrio.Meotre una
turba di ombre, curiose degli afFari di questa mondo, va
dietro a Dante per saper notizie da lui, I' ombra eli Sor
dello sa ne sta ,ok. lOletta, tutia in Ii rornita ;

" Ella non ci diceva alcuna C08& ;

114& lasci8.vane gir, solo guardando
A guisa di looD quando si posa."

Giova avvertire ch' egli prima non ha nominato Sor
dello. Nessuna ragione ci porge di tale altero e disde
gnoso silenzio; e lascia al lettore la cura di scoprir
nelle cronache quanto abbiam detto di sopra intorno
al cara.ttere di questo illustre Italiano.

n poeta condensa in tre linee, e talvolta in una sola,
I' istoria della vita di un principe. Parlando di San Ce
lestino, il quale rifiuto la dignitapapale per suggeri
mento di Urbano VIII. suo successore, egli 10 descrive,
senza mentovarne il nome, quale

" colui
Che iece per viltate il gran rifiuto."
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Nel ventesimo· canto del Purgatbrio, egli ricorda la
~enealogia de' Capetingi, Ie loro vio]enze, l' inBusso dei
ra di Francia sopra la Chiesa e I' Itiilia, da Ugo Capeto
fino a Lodovieo X. E questa istoria, ehe eomprende
un periodo di trecento quarantasette anni, vien contenuta
in einquanta linee. Dante era il nemieo diebiarato· di
tutti i Capeti; ed egli diL fine con invocare la vendetta
di Dio sopra il lor capo :

" Oh Sign6r mio, quando Bartl io Heto
A veder la vendetta che nascosa
Fa dolce l' ira. tua. nel tuo secreta?"

In quest' ultimo verso si rinviene un eoneetto antieo
quanto Omero, il qual dice ebe la vendetta e il piaeer
degli Dei, e ebe un gran re digerisce il suo sdegno nelle
piu interne sue parti, e 10 nasconde fino al tempo di
segnato a farlo scoppiare sopra il nemico. Tacito de
«rive, nel modo ebe segue, un sentimento di questa
fatta: Infinsus memaria-et adveraurn iludentes-se
quuque ultione et sanguine explebant. Ano. IV. 25.
Omero fa una riBessione sopra la natura dell' uomo.
Tacito mesce 10 stesso sentimento colla narrazione di un
fatto, mediante ]e tre parole mem6ria, ultione, eJPlebant.
In Dante noi sentiamo ]a crucciosa esclamazione di un
uomo, il quale per ]ungo tempo ha covato dentro se il
suo dispetto.

Shakespeare spiega e disvolge i eariLtteri de' suoi
personaggi, e Ii rappresenta in tutta la varieta. delle
forme ebe naturalmente essi pbssono assumere. Di
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tuUo Jo splendore della sua innnaginazion8 ei ~i anolge,
e~ IOpra di Ioro quella intera e particolareggiI
realta cui soltauto it creauvo suo i~po patea coofeo
rire. Di tutti i poeti tr&gici ep e queDo che piu am
piameote disriluppa i caraueri. Laddove se paragooe-
remo Dante, non IOlamente con Virgilio, il piu drio
dei poeti, ma eziaDdio COD Tacito, ritroverelIlo ch' egli
noD adopera mai pib di uno 0 di due coIpi di pennella,'
come ioteodesse d' imprimerli quasi iOBeo&Wwmeote nel
cuare de' suoi lettori. Virgilio ha raccontato I' istbria
di Euridice in dueoeoto versi. Dante ha terminato in
sessanta versi il suo capo-Iavoro, la Dovella di Francesea
da Rimini. L' is&bria di Desdemona ha il suo paralello
Del seguente passo di Dante:

Messer Nello della Pietra avea· sposato una gentil~

donna di Siena* per DOme Madonna Pia. La beiezza
di lei muoveva ad ammirazione tutta 1.."\ Toscana, e sve
gliava nel seno del suo marito uoa gelosia, la quale, in
nasprita da false riferte e da mal fondati sospetti, 10
trasse finalmeote alia disperata risolu~ioDe di Otello.
Difficile riesce al presente il decidere se affatto ion~

ceote fosse la donna; ma Dante la rappresenta per tale.
II marito la condusse nella Maremma, che ora, come
allora, e un distretto insalbbre e mortifero. Egli.mai
non disse alIa sventurata moglie Ie ragioni del suo esilio
in paese cosi pericoloso ed infesta. EgJi mai non d~

gnossi di proferire lagnanza aleuDa od aocusa; ma visse

* Della famiglia Tolommei, eecOB.do Benvenuto Ga I'mola.
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insieme con lei,~ in freddo silllDZio, senza riBpOndere
alle interrogazioni della donna, senza ascoltarne i ri
cbtami. Con tutta pazienzlJ. egli aspettO sincbe l' ana
pesilleoziale abbe distruua la salute di questll giovane
dalll1l. In pochi· mesi ella mori. Aleune croQacbe, per
verita, narrano che Nello usa il pugnale ad accelerarne
la morte. E' certo cbe egli sopravvisse a lei, ma av
Yalto in tristezza ad in perpetuo silenzio. Dante aveva,
in quest' avvemura, tutti i materiali di un racconto di
steso 0 sommamente poetico. Ma egli se ne spaccia
in qu8tlrO soli versi. Tre spiriti gli si parano innanzi
nel Purgatbrio; uno di Ioro fu un capitano cbe cadde
combat.tendo al suo flanco nella bauaglia di Campaldi
DO; il secondo un cittadino di Fano trucidato per tradi
mento della casa d' Este; il terzo una donna 5Oono
sciuta al pacta, la quale, poi che gli altri banno parlato,
si volge verso di lui, cos dicendo :

"Ric6rdati di me : che Bon 1a Pia;
Sienna mi fe', disfecemi Maremma :
Salsi co1ui che innanellata pria

Disposando m' 8voeQ. can 18 lua gemma."

Eppure queste poche parole traggono lagrime dagli
occbi di cbiunque eOROsca l' infelicissimo fato dell' av
venente giovinetta Senese. 11 primo desiderio ch' ella
manUesta, di essere ricordata alla memoria de' suoi
8Dlici sapra la terra, suona commotivo assai. La rno
desta sua dimltDda, III maniera di nominar se 5tessa e
di deserivere l' autOr de' sooi mali, senza fare aUusione
al miafatto ill lui, &Wi meramente coli' aeceonare i pegni
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di fede e di" amore che accompagnarono ]a prima loro
uniooe, IODO profondamente patetiche. La soave ar
monia deg]i u]timi versi, pieni di liete ed afi'ettuose me
mbrie, forma un gagliardo contrBsto tra Ie idee della
domestics felicita e ]e idee deUa cmdelti e deUa marte
cbe n8.scer debbono nella mente del leggitore.

Dante non ha trattato cosi lacooicamente tutti i sog
getti. NeU' istoria del conte Ugolino, ed in queDa di
Francesca da Rimini, egli dipinge sopra una tela phi
larga. Vi IOno nel poema forse trenta passi di eguale
estensione ed energia. Ma genera]mente egli ristrioge
il suo racconto, e 10 comprime Del modo che abbiamo
accennato finora. Sovente eg]i parla di aneddoti, di
uomini, e di deJitti non ricordati da verono scrittore con
temporaneo; e quiodi nasce che un corneoto sopra
queste allusioni sarebbe riuscito impraticabi]e, se, form
natamente pel poeta, tosto dopa ]a sQa morte non si
fosse dato princlpio a questo comento.

Dante morl nel mille trecento ventuno, e, nel mille
trecento trentaquattro si trova gia fatta menzione di un
comento del suo poema per cura de' suoi figli Pietro e
Giil.como, e di un altro scrittore anoDimo. Ne] mille
trecento cinquanta Visconti, areivescovo di Milano, creG
una giunta di sei eruditi, cwe di due fil6s06, due teblogi,
e due letterati Fiorentini, per comporre un comento so
pra Dante, ch' essi condussero ad esecuzione. DJeesi
che 10 stesso Petrarca i1bbia scritto dichiarazioni sopfa
il poema de] suo grande predecessore; rna di cia nOD
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rimangono testimonianze. Nel mille trecento settanta
tre la repubblica di Firenze depuw il Boccaccio perche
spiegasse Dante a' suoi concittadini. Egli lesse intorno
a questa argomento, e nelle sue lezioni fece prova di
quella dottrina che raccolto aveva nel corso di una lunga
vita. Sagaci ed instruttive ne sono Ie digressioni, ed il
suo stile e piu sobrio che nelle altre sue opere piu co
nosciute, s{mza che pero vada privo della ricchezza ed
eleganza che 10 contraddistinguono. Ma il Boccaccio
mori prima di avere esposto piu di una terza parte
dell' Inferno. Firenze continuo a nominar professori
che spiegilssero Dante, e l' esempio di lei venne imitato
da altre citta. n comento Latino di Benvenuto da
I'mola, il qual lesse intorno a Dante in Bologna nel
mille trecento settanttacinque, ericco di aneddoti storici.
11 miglior numero di questi copiosi comenti giace mano
scritto nelle biblioteche d' Italia. Di queUo di Benve
nuto da {'mola, una parte soltanto n' e stata pubblicata
dal Muratori nelle sue /lntichita Italiane. Tutti questi
comenti inediti somministrarono agli editori de' tempi
moderni i mezzi di spiegare Ie allusioni, unico punto di
vista sotto il quale, in questo momento, noi consideriarno
l' istoria de' comentatori di Dante.

Tra i padri del Concilio di Costanza v' erano due
prelati Ioglesi, Nicola, vescovo di Bath, e Roberto, ve
scovo di Salisbury, i quali, insieme col cardinale Ame
deo di Saluzzo, richiesero Giovanni di Serravalle, prin
cipe vescovo di Fermo, che spiegasse loro la Divina
Commedia. Questi tradusse il paema in prosa Latina,
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e 10 corredo di note. Rilevasi dalla dMica che egli
pose mana al suo lavoro il di 1 di Febbraio mille quat
trocento sedici, e 10 fini in un anna e quiodici giorni.
Questa traduzione non emai stata impressa: ma, po
chi anni sono, ne sussisteva una copia manoscriua nella
libreria del Vaticano; e noi abbiamo ricordato questo
fatto col solo fine di avvertire, per l' istoria della varieta
delle opinioni, che al tempo del Concilio di' Trento,
Dante era divenuto un poeta del quale nessim vescovo
avrebbe osato dichiararsi commentatore. Soggiimgasi
che da un passo del cOdice ridetto apparisce che Dante
sia stato in Oxford per continuare i suoi studj in quella
celebre scuola. D' uopo e dire pero che il vesqovo
visse piu di un &ecolo dopo il poeta, e ch' egli e il solo
scrittore il quale parli di questo viaggio di Dante in In
ghilterra.

CristOforo Landino, commentatore di Virgilio, pub
bJico parimente un comento di Dante. Egli .visse al
tempo dell' invenzione della stampa, quando la critica
delle parole divenne uno studio separato dagli altri.
Fornito di molta dottrina, egli moltiplico Ie citazioni,
amplifico i' comenti gia troppo diffusi de' suoi antecessori,
e si fermo a lungo sopra Ie allegorie, Ie sentenze teolo
giche, e la filosofia scolastica del poeta.

Non altrimente Alessandro Velluttello, suo successore
ne~ secolo seguente, nulla fece per illustrare Ie bellezze
poetiche di Dante. Questi commentatori non sono stati
letti gran fatto, sino dal tempo lora. Intorno al princ1-
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pio del cinquecento, il favor popolare di cui Dante go-
I deva, soggiacque a qualche decadimento. L' esclusivo

amore deBa letteratura Greca e Romana, il qual regno
al tempo di Leon X., dispose i critici di quel periodo a
considerar Dante come uno scrittore barbaro ed irre
golare.

n Boccaccio ed il Petrarca erano divenutii soli mo
deDi del comporre in volgare; imperciocche il gusto
gia. dichinava all' effeminato. L' Orlando lnnamorato
e I' Orlando Furimo dilettavano senza cagionare fatica.
La Riforma avea posto I' Europa in fiamme, e Dante
avea ardito di condannare gli stessi papi all' Inferno.
Nel Paradiso 10 stesso San Pietro profferisce una su
blime invettiva contro la temporale potesta. della Chie
sa. In un' opera Latina sopra 1a Monarchia, il poeta
aveva sostenuta la supremazia dell' imperio sopra il pa
pato, e gli scrittori Protestanti cimvano I' autorita. di
Dante come irrefregabile.

Verso il mille cinquece~cinqu8.nta i Gesuiti s' impa
dronlrono dell' educazione dell' Italia; e sistematica
mente screditarono uno scrittore, atto a produrre sopra
I' iwimo e Ie opinioni della giovenru, effetti contrarj alIa
loro politica.

Tre uomini di raro ingegno professarono nuJladime
no, anche in quell' eta, la loro amrnirazione in favore di
Dante. I1 primo di essi fu Sperone Speroni, scrittore
ora poco letto, rna riputato a' suoi giorni quale oracolo
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della fiIoeor.. e deHa letteratura, e che tuUbr merna di
e.er risguarduo come un modello di vigore e eli ale
gaua nella proA ltaliana. Micbelagnolo aYe'Va un
eaemplare di Dante, tuUo ooperto de' suoi disegni; fu
sande sventora per Ie uti ch' egli perdesse questo libro
in un viaggio di mare. Torquato Tasso, interrogate> qual
fosse il phi grande poeta d' It8lia, rispose "Dante."

Dal mille e aeicento ellDille seUecento trent&, Dante
nOD ebbe comeota1Ol'i, e Cu ristampato di rado.* II go
verno SpagouoIo e l' ascendente dei Crati avevano sner
vato l' indole nazionale, ed il gustO popolare era corrotto
dalla poesia coo regnava nella Spagna a que' giomi.
Veruna edizione del poema di Dante non fu permessa
in Roma sino alIa meta· del secolo XVIII; ne si poteva
quiodi sper.ue ebe durante que! periodo di tempo tolle
rato elSO fOSllC. Conviene osservare che, durante la
stell8l1 epoea, Macbiavelli ebho poche edizioni. II cat
tivo gusto degli scrittori, chiam~ .eicenti3ti ill Itillia,
principio, per dire il vero, a seemare e ad appurarsi
verso il principio del settecento :. rna, dalla Jeziosaggine
e dalle stra~apze del Marini, i riformatori deUa lette-

* DaIle eclizioni del 1472 a quella de& C,UJea, Haym ne
annOvera 44. DaIl595 all' edizione del Volpi nell727, egli
non ne ricorda che 5. Questa enumerazione pera non dee
riferirsi che aIle edizioni rare 0 di pregio ; perche intorno al
1620 Francesco Cionacci, gentiluomo Fiorentino, pubbllcO un
cat&logo di 452 edizioni diDe.nte emstenti al 8110 tempo.
Dalla rivoluzione di Francia in poi Ie edizioDi di Dante iii 110

DO B~cedut.e una till' alb'a eon DllP"av.igliosa.~7M-
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retura si lanci8.rooo nell' oppostoestremo di un servile
soggettameDto alle regole, sia d' arbitraria, sia, al pi~,

di seeondaria importanza. Essi scnssero DOD badando
ad altro che a non errare, e la Damone, soggiogata e
conquisa da ogni specie di schiavitu, non ebbe I' arbi
trio di ammirare i liberi e generosi sforzi di un ingegno
sublime. Infaticabili frattanto si mostravano i Gesuiti
nelle loro ostilita contro Dante. II Venturi, ehe fece
un utile compendio delle postille dilucidative piu neces
sarie, 10 aecompagno di osservazioni cntiche, nelle quali,
conforme Ie massime del suo ordine, can ogni sforzo si
ad6pera ad esagerare gli errori ed a mettere in chiaro
l' empieta del poeta. II Bettipelli nelle sue Lett~

Vil'giliane, libra ingegnoso, main odio al buon gusto,
volge Dante in ridicolo come it piu barbaro di tutti i
paeti. II Tiraboschi, Gesuita egli pure, esamina la vita
del Petrarca con grandiligenza istbrica, e si trattiene
cOD amore ed a lungo sopra il merito di questo cantore ;
e quando favella di Dante, si ristringe a recare in mezzo
aleune date e qualche cenno cntico di poco a nessUn
conto. 1.0 stesso istbrico che spende venti pagine in

.torno al Gesuita Possevino, non ne irnpiego che quattro
per parlare della vita pubblica e privata, delle opinioni,
e delle opere di Machiavelli.

Egli fu dopo lacaduta de' Gesuiti che il Francescaoo
Lombardi, sdegnato della lora malignita e del falso lor
gusto, diede principia al suo comento di Dante. Egli
era della stesso ordine che il Ganganelli, papa che sop
presse i Gesuiti. Ma piu facile era il sopprimerli cbe
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eel i progressi cbe 1& lingua ha fauo solto la IDlDO

dell' autore, alia rivista delle invenzioni originali, delle
imitazioni e del grado in cui ha migliorato i suoi modeDi;
ovvero e rimasto loro inferiore, e finalmente alia COD

templazione dell' insegnamento e del diletto ch' egli ha
compartito a' suoi contemporanei, od alIa posteriti.
L' altro dovere e assai pill diffieile, arduo, e scabroso, e
riesce quasi impratic8.bile nella sua estensione maggiore.
Esso eonsiste in una minuta esposizione di tutte )e bel
lezze e di tutti i difetti di no poema, fatta separatamente
di pagina in p8gina, sovente di verso in verso, e talvolta
anche di parola in parola. II cnrico dee disvolgcre )e bel
lezze in modo che sentite esse vengano da coloro che sen
tite non Ie avessero nel poeta; e dee spiegare Ie ragiooi
del piacere a quelli che 10 assapbrano senza sapeme il
percbe. Per minuta e valenteche questa anaJisi possa
essere, dill suo fine pera scosterebbesi, se avesse da
estinguere il fuoco della poesia. II lettore, nell' atto
di ragionare col critico, non ha da Cess8.r mai di seoUr
col poeta.

Un critico pub travagliarsi, come il celebre Gravina
ha fatto, a provare che l' Itldia Liherata del Trissino
e il piu bel poema epico che sia apparso dopo l' Illade,
e cbe la GeTUlalemme LWerata del Tasso e non meno
male ideata che male scritta. II libro di Gravina e no
·chiaro sforzo d' ingegno. Con eleganza esso e scriuo.
Giusti ne sono i principj, felici Ie applicazioni; e fintaoto
cbe l' autore si tien nelr ana.lisi del disegno generale dei
pm celebri poemi epici, it suo trionfo pare sicuro. Ma,
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dopa tutto cio, il poema del Trissino sen giace dimen
ticato sugli seaffali, ed il lertore che dalla curiosita vien
tentato a scbrrerne una facciata, freddamente richiude
i11ibro, e 10 ripone .a1 suo sito. Ogni anno, al contrario,
vede useire una nuova ristampa del Tasso. Questa
poeta, eben vero, vien criticato mai sempre, rna egli
mai sempre vien letto. Il solo esame delle bellezze par
tieolari, eonnnue, varie, inesauribili, Ie quali attraggono
il leggitore di pagina in pagilla, gli eercano Ie vie nel
euore, 0 gli s' imprimono nella memoria, e quello ehe
serrir puo di misura al merito degli eccellenti poeti.
Sono queste Ie bellezze ehe nt!!l' Ariosto irresistibil
lnente ei allettano, ad onta di ogni disuguaglianza 0

disbrdine. Ad esse va debitore Virgilio della sua pre
minonza sopra tutti i poeti del Lazio.

Molti pero sono i eritici ehe hanno impreso questa
minuta an81isi di un poema. Ma due grandissime dif
6coltB essa presenta, Ie quali in generale, hanno op-

. posto insuperabili ostacoli al fortunato esito delle loro
Catiehe. Nel primo luogo I' ana:lisi ha da esercitarsi
sopra i parti dell' immaginazibne e del euore, i quali
SODO minuti, rapidi, sfuggevoli, innumerabili, e capaci di
eonfondere 1a mente del piu pertinaee speculatore. Nel
secondo luogo essa termina in sistema, quando non ne
deriva; e per questa ragiope di rado si rimane dal eon
durre in inganllo il eritico, ed i suoi leggitori. Un siste
ma fondato sull' ammirazione esc1usiva dei classici, ha
prodotto Ie sterili regole delle seuole, ed una quantitA
di pregiudizj ehe tuttora govemano la letteratura. Le

37
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regole fondate sull' esempio del Petrarca nel aecolo
XVI, han sollevato il Bembo ad iI Molza aUa digniti di
modelli poetid, Del tempo che Dante giaceva dimenticato.
Cosi il risorgimento della fama di Dante ha ricondotto
10 stabilimento di nuove regole per Ill. poesia.

In un manoscritlo del Petrarca, pubblicalo daU' Ubal
dini, havvi un verso in cui si 'trbvano quarantaquattro
correzioni, fatte in diversi giorni ed anche in diversi
anni; poiche il Petrarca notava sui margine dei mano
scritti non solo gli anni, ma anche i mesi, i giorni, e Ie
ore in cui egli rjtocca~ Ie sue rime. n leggilore co
mune non ravvisera ne' cangiamenti faui a queslo verso
veruna cosa essenziale al pensiero, all' espressione, ed
all' armoma. Eppure altramente ha cerlo divisato il
poeta nel rivedere a mente fredda il suo lavoro. Ogoi
uomo sperimentato nell' arte scorgera che, duranti
que' cangiamenti, il cuore, Ill. mente, e l' oreccbio
dell' autore debbollo aver eseguito operazioni diverse.
Al critico e imposto il carico di scoprire Ie ragioDi che ,
hanDo determinato il poetaa risblversi finalmente pel
verso quale or trbvasi nel suo testa alle stampe. Ma
quanta non e difficile il rintracciare queste ragioni!
Eppure, come seDza di loro si PUQ spiegare la bellezza
del verso! Se rimasti ci fbssero i manoscri~i dei grandi
poeti colle loro varianti ai passi pill splendidi, certameDte
si potrebbe far qualche cosa. Noi abbiamo Ie corre
zioni di una bellissima stanza dell' Ariosto da lui can
giata ben cento volte. E nelle altre sue belle ottave,
che Date sembrano per ispirazione, Ill. sua mente am
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tenuto 10 stesso metodo, sebbene cos! rapidameDte, ehe
egli quasi Don era eODsapevol di essa. I versi dei
graDdi poeti sonG sempre il prodotto di UDa Iunga serie .
di pensieri, di emozioDi, di rimembranze, e d' immilgini,
paragonate, combinate, rigettate, 0 trascelte. L' effica
cia, Ia rapidita, ed il Dumero delle impressioDi faue
sull' ammo, Ia prontezza Del rammeDtarle, Ia facilita di
combinare i fatti insieme coi s~ntimenti e coi pensieri,
non ehe Ia faeolta di comparare e di scegliere, costitui
Beono Ia miglior parte di cio che denominato vien ge
ni.o. Un uomo di genio pare inspirato, perche Ie ope
razioni della sua mente sono assai pili rapide di quelle
degli altri uomini. Per disvolgere Ie bellezze di un
poema, il critico dee risalire per gli stessi ragionamenti
e giudizj eha in ultimo hanno determinato il poeta a
scnvere nel modo che ha fatto. 1\1a un critico di questa
fatta sarebbe un poeta. L' ardente ed impaziente suo
iDgegno mai non si soggetterebbe al freddo lavoro della
cntica. Un tale uomo puo tuttavia analizzare alcuni
passi, ed almeno descrivel'e Ie sensazioni che ha provate
leggendoli, sensazioni eha in profondita ed in vivezza
sorpassar debbono quelle di un animo non poetieo.
Johnson si fa beffe di quel detto, ehe " un poeta debba
avere per editore un poeta ; " e certamente per quanto
riguarda Ia correzione del testo e Ie note grammaticali
o risehiaranti, egli ha piena ragione. I critici ci sono
di aiuto negli universaIi; ma quando scendiamo ai par
tieolari, vera anima della poesia, illol'o soccorso a poco
rileva. I grandi poeti'eoncentrano Ie loro idee, e colle
imm8gini danno corpo ai lor santimenti. I critici Ie
Canno a brani per discoprirne il tessuto.
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Concbiuderemo coo dire che Omero, Virgilio, e Dante
han lasciato nelle pitture loro, molto di che fare all' im
maginativa del leggitore; e se fadl cosa e il sentire Ie
loro bellezze, difficilissimo poi riesce I' espome I' ioterna
ragiooe.

Sui Merito dell' Ariolto e del Taslo.

LA richiesta di pronuociar sui Mento
dell' Ariosto e del Tas.c;o, euoa troppo maJagevole pro
vincia, cheVossignorla lllustrissima mi assegna, senz' aver
misurate Ie mie facoltil. Ella sa da quai fieri tumulti fu
sconvolto il Parnaso Italiano quando comparve il Gof
fredo a contrastare il primatoal Furioso, che 0' era gia
con tanta ragione in possesso. Ella sa quanto inutil
mente stancarono i torchi il Pellegrini, il Rossi, il Sal
viati, e cento e cento aItri campioni dell' uno edell' altro
poeta. Ella sa, che il pacifico Orilzio Ariosto, discen
dente da Lodovico, si affatico iovano a metter d' ac
cordo i combattenti, dicendo, che i poemi di questi due
divini ingegni erano di genere cosi diverso, che non
ammettevano paragone; che Torquato si era proposto
eli mai non deporre la tromba, e l' avea porteotosamente
eseguito; che Lodovico aveva voluto dilettare i lettori
colla varieta dello stile, mischiando leggiadramente all' e
roico il giocoso ed il festivo, e l' avea mirabilmente
ottenuto; che ill'rimo avea mostrato, quanto va~lia il
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magistero dell' arte; il secondo, quanlo possa la libera
felicita della natura; che I' uno non men che I' altro
aveano a giusto ulolo conseguiti gli applausi e l' am
mirazione universale, e che erano pervenuti entrambi al
sommo della gloria poetica, ma per diiferente cammino,
e senz' aver gara ffa loro. Ne puo esserle finalmente
ignota Ia tanto celebre,. ma piu brillante che solida di
stinzione, cioe, che sia miglior poemail Goffredo.ma
pili gran poeta I' Arioslo. Or tutto eio sapendo, 3 qual
utolo pretende. ella mai ch' io mi arroghi l' autorita di
risolvere una questione, ehe dopo tanti ostinaussimi Iet
teraJj conflitti rimane ancara indecisa? Pure, se non e
a me lecito in tanta lite sedere pro trihunali, mi sara
almeno permesso il narrarle istorieamente gli eifetti che
io stesso ho in me risentiti alIa Iettura di cotesti insigni
poemi.

Quando io nacqui aUe ll~ttere, trovai tutto iI mondo
diviso in due parti. Quell' iIlustre liceo, nel quale io
fui per mia buona sorte raccolto, seguitava quella
dell' Omero Ferrarese, e con l' eccesso di fervore, che
snole accompagn8.r Ie contese. Per secondar Ia mia
poetica inclinazione, mi fu da' miei maestri proposta la
lettura e l' imitazione dell' Ariosto, giudicando mollo
piu atta a fecondar gI' ingegni la felice libertil di questo,
ebe la servile (dicevan essi) regolarita. del suo rivale.
L' autorita mi persuase, e l' infinilo merito dello scrit
tore m' occupO quindi a tal segno, cbe non mai sazio di
riIeggerlo, m' indussi a paterne ripetere una gran parte
a memoria; e guai alIora a que! temerario, che avesse

37*
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osato sosteoenni, che potesse aver I' Ariosto un rivale,
ch' ei non fossa impeccBhile. V' era ben frattanto chi
per sedunni andava recitando di tratto in traUo alcuno
de.' pili bei passi della GertlsaUmme Liberata, ed io rnme
eentiva dilettevolmente commOS90; rna fedelissimo alla
mia setta, detestava cotesta mia compiacenza, come Ima
di quelle peccaminose inclinazioni della corrotta umana
natura, ch' e nostro dovere di correggere, ed in qaesci
sentimenti io trascorsi quegli anni, ne' quaD il nostro
giud'lZio e pura imitazione dell' altrui. Giunta poi a
poter combinar l' idee da me stesso, ed a pesarle nella
prbpria bilancia, pili per isvogliatezza e desiderio di va
rieta, che per piacere e profitto, ch'io mene promettessi,
lessi finalmente il Goffredo. Or qui non e posslbile, che
io Ie spieghi 10 strano scODvolgimento, cbe mi sollevo
nell' a.rnmo cotesta lettura. La spettacolo ch' io vidi,
come in un quadro, presenmrmisi innanzi, d' una grande
e sola azione lucidameote proposta, magistralmente con
dotta, e perfettamente compiuta; la varieti di tanti av
venimenti, che la prodUeooo, e l' arrichisco~senza mol
tiplicarla ; "la ffi:tgia d' uno stile sempre llmpido, sempre
sublime, sempre SODOro, e possente a rivestir della pr0
pria sua nobilta i pio comuni ed iunili oggetti; il vigoro
so eolorito, col quale ei paragona e descrive; la sed..
trice evidenza, colla quale ei narn. e persuade; i cari.t~

teri veri e costanti ; la connessione dell'idee, fa dottriD,
il giudizio, e soprn ~ni altra ~0Sll, t. portamosa ina
d" ingegno, che in veee d' intiQcchirsi, come COffilJlJ&O
mente 8niene in ~oi luogo. lavoro, 6no ai' £dbmo
verso in lui mirabtJmente fI accresee, mi rieolmarouo
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d' un nuovo, fino a quel tempo da me non conosciuto,
diletto, d' una rispettosa ammirazione, d' un vivo rimor50
della mia lunga ingiustizia, e d' uno sdegno implaeabile
contro coloro, coo eredono oltraggioso all' Ariosto il solo
paragon di Torquato. Non e gill, ehe ancor io nOD
ravvisi in questo qualehe segno della nostra imperfetta
umanita; rna chi puo vantarsene esente? Forse il
grande suo antecessore? Se dispiace talvolta nel Tasso
la lima troppo visibilmente adoperata, non soddisfa
nell' Ariosto cosl frequentemente negletta: se si vorreb
he togliere all' uno alcuni concettini inferiori all' ele
vazione della sua mente, non si lasciano volontieri
all' altro aleune sculTilita poco decenti ad un costumato
poeta ; e se si bramerebbero men rettoriche nel Goffre
do Ie tenerezze amorose, eontenterebbero assai piu nel
Furioso, se fossero meno naturali. . Verum opere in
Zongo faa est obrepere sOmnum: e sarebbe malign: va
nita pedantesca l' andar rilevando eon disprezzo in due
cosl splendidi luminari Ie rare e piceiole macchie, q'UO.l
aut incfJ,ria fUdit, aut humana parum cavit natura.

Tutto cio, dira ella, non risponde alla mia domanda.
Si vuM sapere nettamente a quale de' due proposti poemi
si debba preminenza. 10 ho gia, riveritissimo signor
Diodati, antecedentemente protestata la mia giusta re
pugnanza a cosl.ardita decisione, e per ribbidirla in quel
modo ehe a me non disconviene, Ie ho esposti in iseam
bio i ~oti, ehe roi destarono nell' animo i due divini
poeti. Se tutto cio non basta, eccole aneora Ie disposi
zioni, nelle quali, dopo aver in grazia sua esaminato
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nuovamente me stesso, presentemente io mi trovo. Se,
per ostentazioDe della sua potenza, venisse al nostro
bubo padre APOllo. it capriccio di far di me un gran
poeta, e mt imponesse a tal fine di palesargli liberamente
a qual de' due lodati poemi io bramerei somigliant.e
quello, ch' egli promettesse dettarmi, molto certamente
esiterei nella scelta; rna la Mia forse soverchia natur8.l
propensione all' brdine, all' esattezza, al sistema, sento,
me pure al fine m' inclinerebbe al Goffredo.
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S. Uttere.

CELLINI (Benvenuto), N. 1500 in Firenze. M. 1570 in Firenze.
S. Trattato 80pra I' OrYicerla: Trattato 80pra la Scultura.

ACCADE'MIA DELLA CRUSCA, fondata in Firenze nel
1572. S. il VOCABOLA'RIO.

V.t.URI (Giorgio~ N. 1512 in Arezzo. M. 1574 in Firenze.
B. 'Vile fk' piu ecceUenti Pittori, Scultori, II .9.rchitetti:
Trattato della Piltura. '

PALLA'DIO (Andrea), N. 1518 in Vicenza. M. 1580 in Vi
cenza. S. Volgarizzamento.

EBIZZO (Sebastiano), N. - - M. 1585 - S. I.e Sci
OionIate, NO'Delk•

•
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COSTANZO (A'ngelo di), N. 1507 in Napoli. M.I590 in Na
poli. S. IBtdria del Regno di Napoli.

FARUTA (Paolo), N. 1540 in Venezia. M. 1598 in Venezia.
S. Stdria Veneziana: PerJezione deUa VUiJ Politica: Di
8corn Politici.

AMI\IIRATO (Scipione), N. 1531 in Leece nel Regno di Napoli.
M. 1600 in Firenze. S. IBMrie Piorentine.

DAVANZATI BosTlcHI (Bernardo), N. 15:l9 in Firenze. M.
1606 in Firenze. S. Scuma d' Inghilterra: CoUivazione
delle Viti.

VOCABOLA'RIO DELLA CRUSCA, (la prima volta) stam
pato dagli ACCADE'MICI ne11612.

GRAMMA'TICA ITALIANA (la prima), Btampata dal
BUOMMATTEI neI16'23.

SARPI" (Paolo), comunemente cbiamato FHA PA'OLO, N. 1552
in Venezia. M. 1623 in Venezia. S. Stdria del Concilio
Tridentino.

DA'VILA (Enrico Catterino), N. 157p in Pieve di Sacco nel
Padovano. M. 1631 in Crema. S. IBtdria delle Guerre
Citrili di Francia dal 1547 nno al 1598.

GALILEI (Galileo), N. 1564 in Pisa. M. 1641 in Arcetri.
S. Lettere: It Saggiat01'e: I DilIloghi dei due MtiBnmi.

BENTI~OGLIO (Guido), N. 1577 in Ferrara. M.I644 in Ro
rna. S. Guerra di Fiandra: Relazioni del Cardinld Ben
tivoglio in Tempo della sua NunziaJura di Fiandra, e di
Francia: Lettere del CardinlIl Bentivoglio: Memdrie del
CardinlIl Bentivoglio.

BUOMMATTEI (Benedetto), N. 1581 in Firenze. M. 1647 in
Firenze. S. Della Lingua ToBcana Libri Due (Gram
matica Italiana).

DATI (Carlo), N. 1619 in Firenze. M. 1675 -- S. VUe
de' Pittori .lJ.ntichi.

NANI (Giambattista), N. 1615 in Venezia. M. 1678 in Venll
zia. S. htQria deUa RepVhblica Veneta.
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IbDI (FrancelCo), N. 1626 in Arezzo. M. ]699 in Pisa. S.
Lttlere IoprtJ tJarj .Argomtnti.

LULOTTI (conte Lorenzo), N. 1637 in Rom&. M.1712 in
Rom&. B. Saggi d, NatI.&mli EIperimu falte mIl' .!leca
cUmia del Cimento.

GaAVIlU. (Gian-Vincenzo), N. ]644 nel Cutello di Rogiano
in Calabria. M. 1718 in Roma. S. Della Ru.giom Poe
ttea : Della Tragedia.

VICO (Giambattista), N. 1670 in Napoli. M. -- -
S. Princiro di Scienza Nuova.

s.u.VIlU (Antbnio Maria), N.l653 in Firenze. M. 1729 in Fi
renze. S. Di8corri .!lccacUmici.

GUl'llOlU: (Pietro), N.1676 in Ischitella nel Regno di Na.poli.
M. 1748 nella Cittadella di Torino. S. htOria Citlik
del Regno d, Napoli

)(UaATOIU (Lodovico AntOnio), N. 1672 in Vignola nel Mo
danese. M. 1750 in MOdena. S. Della Perjetta Poeala
lIaliana.: Le .lJ.nticAitq Eatenri ed ltaliane: .!lnnali d' Ita
M dal principia dell' Era CriBtiana al1749.

ALG~ROTTI (Francesco), N. 1712 in Venezia. M. 1764 in
Pisa. S. Neulonianimo per le lkwr.e: Cottgruso di Citera.

B&CCARI'~ (marchese Cesare), N. 1740 in Pavia. M. 1781 in
Milano. S. Dei DeliUi, e delle Pene: Ricerche suUa Na.
tura deUo Stile.

M.ETAIU'SIO [TRAP.A.Sso](Pietro), N.I698inRoma. M.1782
in Vienna. S. Lettere: Prose. .

FILANGIERI (Gaetano), N. 1752 in Na.poli. M. 1782 in Vieo
Equense. S. La Scienza della Legislazione.

FaIll (Paolo), N. 1727 in Milano. M.1784. S. Elot5J.
GOZZI (conte Gaspare), N. 1713 in Venezia. M. 1786 in Ve

nezia. So L' O,6e'rIJtJtore Vendo.
MARTINELLI (Vincenzo), Fiorentino, visse nella seconda meta

del sooolo scorso, in Inghilterra. S. StOria del Gooemo
d' Ingkilterra, e delle sue ColdRie in India e nea' ./lmbicts
Settentrionale.
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GOLDONI (Carlo), N. 1707 in ,Venezia. M. 1792 in pangi.
S. Commedie: Memdrie ,critte da lui medeaimo.

CA.RLI (conte Giovan-Rinaldo), N. 1723 in Capo d'I'stria.
M. 1795 in Milano. S. SuUe Monete.

BUTOLA (Aurelio de' Georgi), N. 1747 in Rimini. M. 1797
in Rhnini. S. Eldgio ed Idilj di GesBner: JTiaggio aul
Reno: Ltttere.

PARINI (Giuseppe), N. 1729 in Bosisio "nel Milanese. M.I799
in Milano. S. ProBe DiverBe.

SPALLA-NUNI (Lazzaro), N. 1729 in M6dena. M. 1799 in
Pavia. So Contemplazione della Natura: JTiaggio alle
Due Sic!lie.

BARETTI (Giuseppe), N. nella prima meta del decorso &ecolo in
Torino. M. 1799 in Torino. S. LeUere Familiari: .Eru
8Ia Letteraria.

FABRONI (Ant6nio), N. 1732 in Pisa. M. 1803 in Pisa.
S. Vite: E~ d' Illustri llaliani.

ALPIERI (conte Vitt6rio), N. 1749 in Asti nel Piemonte. M.
1803 in Firenze. S. Della Tirannide: Del Principe e deUe
Lettere: Panegirico di Plinio a Traiano: Vita.

CESAROTTI (Melchiore), N. 1720 in Parma. M. 1804. -
S. Saggi BUlla Filo,ofia delle Lingue e del Gulto.

BETTINELLI (Saverio), N. 1718 in Miwtova. M. in 1808 in
Mantova. S. Riaorgimento d' Mlia negli Studj, Mi, e
COBtumi.

PI&NOTTI (Lorenzo), N. 1739 in Figline. M. 1812 in Pis&.
S. Stdria della TOICaM.

DElfiNA (Carlo), N.1731 in Revel in Piemonte. M. 1813-
S. Rivoluzioni d' lttilia: DiBcor,o 'opra le JTicende della
Letteratura: Saggio ,op1'a la Letteratura ltaliana.

V EB.B.I (conte Alessandro), N. --in Milano. M. ----s.
Le NoUi Bomane: Vita. di ErdBtrato.

AMORETTI (Carlo), N. verso la meta dello seorso secolo.-
M. 1819 - B. JTiaggio ai 7h Laghi; Maggiore,
di Lucano, e di Como.

38
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FO/ICOLO (Ugo~ N. -- in Zante. M. 1827 in Inghilterrll.
S. U'ltime LtUtre di JlJ.copo O'rtu: Memdrie di Monte
cUccoli: 0rtJ.ri0ne a BlIOflIJPIJrlt pel CongrU80 di Liane.

N••:POLI-SIGNORELLI (Pietro~ N. -- nel regno di Napoli.
Viveva non eguari. S. Y'uende della Collura deUe Due
"'~..lJ'
~u.

FORTIs (Alberto~ N. - in Padova. S. JT~gio in Dal
mQ.ritJ.

NAPIOlU (conte Francesco Galeani), N. -- in Torino.
S. Sopm l' UIIO ed i Pregi della. Lingua. ltaliana.

GAUNTI (Giuseppe Maria), N. -- in Capitanata nel Regn()
di Na.poli. S. Ducri.rione Geog;4ftca e PoUtica. delle Due
Sicilie, 80pra Materiali lIommutmti dal Re: N_ De
IIcrizione Stdr*a e Geografica dell' ltILlia.

CALUBIGI (Raniero de'), N. -- in Napoli. s. Diuena,..
none 8Ulle Poerie di Meta.tluio.

LAlfZI (Luigi), N. -- -- S. Stdria Pittdrica dell' It/dia
dal Ruorgimento delle Belle Arti fin pru80 al Fine del
XVIII. Secolo.

Cuoco (Vincenzo), N. -- in Napoli. s. Pla.tone in It/dia.
CICOGNARA (conte Leopoldo), N. -- in Venezia. S. TratU1to

del Bello: Elltetica della. Grana : Stdria della. Scultura dal
/lUO Ruorgimento in ltalia /lino al Secolo XIX., per lIenMt
di Continuaridne alle apere di Winkelmann e di P'Agin
court.

DE RoSSI (Giovanni Gherardo), N. -- in Roma. S. Fa
",ole: CommUie: Vita di .Ilngelica Kauffmann.

DELFICO (Melchiore), N. -- nella RepUbblica di San
Marino. S. Penneri 1IUlla. Stdria e 8Ulla Incerlez%a etl !Au
til'itiL della. medf/lima.

ALBRIZZI (Isabella), N. -- in CorfU. S. Ritratti: Vms di
ViltOria Colonna: De8crizioni delle O'pere di ScuUura e
pi PM8tica dell' immorlale Canova.
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BoTTA (Carlo), N. -- in Como. S. StdrilJ Medica di Co"IjU:
810M della Guerra della Independenza degli Stati Uniti
di .america: StOria d' Ittilia.

BossI (Luigi), N. ---- S. Dell' 16tdrilJ d~ll' Mlia.antica
e .Modema.

MONTI (Vincenzo), N. -- in Ferrara. S. Propoata di al
CURe CORREZIONI ed AGGIUNTE al VOCABOLA'RIO della
CRUSCA.

Q!PERE SOPRA LA LETTERATURA ITALIANA.

AIle opere sopra mentovate del

NAPIONE (conte Francesco Galeani), Sopra I' U,o ed i Pregi
della Lingua ltaliana ;

BETTINELLI (Saverio), Ruorgimento d'ItlUia negli Studj, .arli,
e Coatumi;

DENINA (Carlo), Saggio 60pra la Letteratura ltaliana: Di
8cor60 60pra Ie Vicende della Letteratura ;

si possono aggiugnere Ie seguenti :

CARPANELLI (Pietro), Diacor6o Stdrico aulla Lelttratura;
CORNIANI (conte Gian-Battista), I Secoli della LetteratUf'(J,

Raliana dopo il 6UO Riaorgimento ;
TIRABOSCHI (Girolamo), StdM d~lla Lttleratura ltaliana;
A!'iDRE'S (Giovanni), Dell' Orlgine, ProgrC66i, e Stato .attuale

d' Ogni Letteratura.



NOTE..

PIJg. 19 Un. 19 Moscione, BattiBta, bu.lfoile Veneziano.

42 25 Salviano intet"delto, in kgge, aziOfle 8troordi-
nana (for,e co.rlchiamata do. S91vio GiUlio do.
cui Ii wok che fOl,e Itata inventala, 0 piu pro
babamente. dalla VlIce salvareJ coUa quale il
creditore ipotecario ottune il P08lU'0 deUa co,a
ipotecata.

.. 26 credithre ipote~rio, colui eke pruta del de-_0 ad ipoteca. Ipotec8, pegno di lutto quello
eM po,ftede il debitore, obbligato al creditore
pel pagamento di un debito. Ipotecato, ob
bligato pel pagamento di un debito.

108 8 terremoti di Lisbona del milk ,ettecento
cinquantacinquc, tlucritti .nell' utratto ,e·
guente.

109 '.l1 trescone, forlana, corrente, minuetto 0 l' ai-
mable, balli, con defti.

i31 24 il re delle Due Sicilie, Carlo III. re di
Spagna.

136 11 Pontano, Giovanni Giwiaoo, ,critJore e poe.
ta del XV.,ecolo, nato in Cerreta in U'mbria,;
nella IUa Sthria di Napoli, e nelie Ode.

159 22 Fracastoro, Girdlamo, medico e poeta del
,ecolo XVI. nato in 17erona; nel 8UO opu,_
-«colo 80pra Ia Laguna di Venezia.

196 29 al dUM Filippo YiBconti, duca di Milano.

39
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NOTE.

2 da FrancetlCO 8form, ductJ di MilIJflO.

3 COD Alforiso Ii' Aragona, re di NlJpoli.

19 Papa Giovamrl JDmI: (Baldisuar Coua.J

16 Papa Pio n. (EmG.stlfto Piuoldmini.)

8 Giovamrl cardWil de' Jtlediei, poICia Papa
Leone X.

1 qullllte uti t1IUe tr&t III~ III~
.ra-ali........

» dell' bbpera4bre Jlod~ lL

~ Papa &rdfl.cio nIL (Btneddlo Caidtsrw,J

21 Anigo eli Luzimburgo, J'1L, duea.

7 Ii mlsero in prigiooe in unII tom nella
Pitm:a~ Jb&ziGni.

18 cesaze. <:brio Y.

~ ilrei'~L.~

4 BorIloM, Ca1fo .. tIi

4 Leone ~. (tJiomnm (1e1 JflAdit:i.J

19 Papa Giovanni .ttl (Porlog'Aue.)

" re Carlo, conte II' .IlngiO.

28 re Pietro, irifante Ii' ..1nrgot1Go

1 Conadino (0 ComMlo i6 Gidtlam) re de' &
wlni t di NIIfJoli, "UiflW prIncipt dell4 fa
miglia &erxs.

21 Odou:do re d' lnghilterra, L

29 LaiJima, BorCG d~ ftrw clel 'ItgrlI) di NIJpoli,
cowatuIUAeWtB chiaMato :LB.eJ'Ylll8 Christi.

10 il conte GirOlamo Gella~ iAPa.
paliMlDlY.

17 iI Papa m. JY. (~d'..1lbUcolG
deUtl~.J
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324 17 il re di Napoli.

337 4 il duca diGuisa, Enrico.

" 6 del re di Jmncia, Carlo IX.
338 12 dell' ammiraglio del mare, Gluparo Colignl.

360 7 del re di lTantia, Carlo JTlIJ..

371 21 Madama, la duchuMJ dl Paf'fM, lIUciata da
Filippo 1L reggenfe delle promnu di Fitmdra.

373 8 nell' Imperathr nostro, Carlo Yo

377 1 il re suo figliuolo, Filippo II.

VOCI ANTIQUATE.

atare,
atati,
diece,
fusse
fiissero,
sanza,
sando,
suti,

aiutare.
aiutati.
dieci.
foue.
fdB,ero.
aen%tJ.
u,endo.
1taU.

FINE.




