
PARTEA VIII.

RETORICA ȘI LITERATURA.

35SINIGAGLIA, Curs de Limbă și Liter. It.

N'am avut pretențiunea. de a da in pu
ține pagine un tractat de Insliluțiuirt li
terare

Scopul nostru a fost de a presinta prin
cipalele definiținn? ale Retorice?, cari vor 
servi ca introducere la esemple literare 
ce sunt date la rândul lor, pentru a < 
și ilustra regnlele cele nia? importante.

Aceste esemple formează o complectă 
culegere de Lecturi frumoase și foarte utile; 
ele cuprind toate genurile de composițiun? 
literare, alese din autor? italienî ce? mat 
celebri, de la ce? maî antic? până la ce? 
ma? modern?.

Și pentru că .cartea noastră să fie com
plectă, precum zice titlul, am adăogat un 
studiu asupra Qrigimelor Limbci fi Lite- 
rature't Italiene.

Retorica (de la grec. rheo = 
a zice, șir7/c7or=vorbitor), sau 
Arta cuvîntărei, învață prin 
regule și esemple modul de a vorbi 
și de a scrie cu cea mai mare 
claritate și eficacitate dorită: 
ea se deosebește de gramatica, 
care învață numai a scrie și a 
vorbi corect.

Studiul Retoricei îmbrățișează 
trei părți: întâia tratează despre 
Limbă: a doua, despre Stil; a 
treia, despre Compunere și de
spre diferitele genuri de Compo- 
sițiunU in prosă și în poesiă.

Non abbiamo avuto la pretesa di dare in 
poebe pagine un trattato d’ Istituzioni let- 
terarie.

Scopo nostro fu di prezentare le prin
cipali definizioni dulia Ltettorica le quali 

, serviranno d’ introduzione agii Esempi di 
esplica ' bello scrivere dati mau mano clic occor- 

rono, per spiegare e illustrare le regole.
Questi esempi formano una completa 

raccoltâ di bclle cd utilis'sime Letturcz 
essi coniprendono un saggio di tutti i vâri 
generi di componimcnti in prosa e in poe- 
sia, scelti dai migliori autori italiani, an- 
tichi e moderni.

E aflinche il nostro libro sia completo, 
come dice il titolo, abbiamo agginnto uno 
studio sulle Origini delta Lingua e della 
Letteratura Italiana.

La Rettorica (dai greco rheo= 
d i re, e rhelor=d i ci lo re) o Arte 
del dire, insegna per via di re
gole e di esempî il modo di parlare 
e scrivere colla maggior chiarezza 
ed efficacia desiderabile; essasi 
distingue dalia grammatica clie 
insegna solo a scrivere e parlare 
correttamenl e.

Lo studio della Rettorica abbrac- 
cia tre parti: Ia-prima tratta della 
Lingua; la seconda, dello Stile: 
la terza, del Comporre e dei di
verși generi di Componimcnti in 
prosa e in poesia.
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lismi e gl’ idiotismi o solecismi.
Si dicono barbarismi quelle 

parole o locuzioni che, senza as- 
soluto bisogno, sono prese da 
lingne straniere e trasportate 
nella nostra, dopo aver assunto 
un’apparenza esteriore piu o meno 
italiana.

I barbarismi che provengono dai fran- 
cese (unești sono i piu frequenti) si di
cono, con parola speciale, gallicismi.

Esempî di barbarismi:

cassettone-, — buche (fr. bouquet= buchet) în loc de-mazzo di fiori\ — 
tirbuscibn (fr. tire-bouehons = trăgător de dopuri) în loc de cava- 
tappi',— bonne (fr. id. = guvernantă) în loc de bambinaia\— 
pardon (fr. id. = iertațî’mi) în loc de scusi\ — civilizzazione 
(fr. civilisation = civilisațiune) în loc de civiltă;— civilizzare (fr. 
civiliser=a civiliza) în loc de incivilire',— deragliare (fr. dărail- 
ler=a eși din șine) în loc de deviare;— rimarcare (fr. remar- 
quer=a observa) în loc de osservare;— intervis tare (ingl. Io 
interview = a obține dea conversa cu cine-va) în loc de ottenere un

I. DELLA LINGUA.
La lingua e il complesso organice 

dei mezzi di cui gl’individul di 
un dato paese si servono, per es- 
primere reciprocamente i loro pen- 
sieri e afletti.

Perche il noslro parlare sia, in 
cio che riguarda la scella delle 
parole e delle locuzioni, chiaro ed 
efficace, si ricchieggono due doli 
principali: la purezza e la pro- 
prietă.

La purezza della lingua consiste 
nell’ usare soltanto quelle parole e 
locuzioni, che appartengono all’ idio- 
ma nel quaie si paria o si scrive.

I Dizionari o Vocdbolari nazionali fan- 
no autoritâ in cio che riguarda le parole 
di una lingua; non c permesso di usare 
un vocâbolo che in tale specie di opere 
non si trovi registrato, senza ollenderc le 
leggi della purezza del linguaggio.

Sono contrari alia purezza del

I. DESPRE LIMBĂ.
Limba este complecsul organic 

ale mijloacelor de cari se servesc 
oamenii dintr’o națiune, pentru a’șl 
exprima reciproc cugetările și sen
timentele lor.

Pentru că vorbirea noastră să 
fie, în cea ce privește alegerea 
cuvintelor și locuțiunilor, clară și 
eficace, sunt absolut necesare două 
calități: puritatea și proprieta
tea.

Puritatea limbel consistă în a 
întrebuința numai acele vorbe și 
locuțiuni, cari aparțin limbagiului 
în care se vorbește saă se scrie.

Dicționarele sau Vocabularele naționale 
formează autoritate în cea ce privește 
vorbele ce aparțin unei limbT; nu este 
permis a se întrebuința o vorbă pe care 
asemenea cârțY nn înregistrează, fără a 
se opune legilor puritățeT limbagiuluY.

Sunt contrare la puritatea limba- 
giului barbarismele, neologisme- linguaggio i barbarismi, i neolo- 
le, arcaismele, provincialismele gismi, gli arcaismi, i provincia
li idiotismele saă solecismele.

Se numesc barbarisme acele 
vorbe saă locuțiuni cari, fără o 
neapărată trebuință, sunt luate 
din limbi streine și transpor
tate într’a noastră, după ce au luat 
o formă mal mult saă mal puțin 
italienească.

Barbarismele ce vin din franțuzește 
țaceste sunt cele mal frequente) se nu
mesc, în special, galicisme.

Exemple de barbarisme:
gile (fr. gilet — vestă) în loc de panciotto;—paiet6 (fr. palelot = 
cojoc) în loc de pastrano’, — como (fr. commode = sicriă) în loc de
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abboccamento; — hai lăif (ingl. high life = lumea aristocrată) în

Se numesc ar cais ine niște 
vorbe sati locuțiuni vechi cari 
altă dată se întrebuințai! de scrii
tori, dar astă-zl, fiind înlocuite prin 
altele mal noi, au eșit din us.

Exemple de arcaisme:

Se numesc neologisme acele 
vorbe noi cari, tot fără o ab
solută trebuință, se crcază cu sco
pul de a desemna lucruri saă idei, 
poate chiar noi, însă pentru cari 
s’ar li putut întrebuința, prin asi
milare, vorbe deja obicinuite.

Exemple de neologisme:

- Gl’ idiotismi o solecismi 
sono voci e locuzioni di forma o 
di costrutto errato che il volgo, 
per ignoranza delle regole gram- 
maticali c dei principi di lingua, 
fa enlrare nel discorso.

I dialettismi o pro vin
ci aii s mi sono voci e modi di 
dire proprii a quesla o quella re- 
gione o provincia d* Italia, ma in- 
compresi dai resto della nazione, e 
che nou entrano nel dominio della 
lingua comune.

Esempî di provincialism!:
tosa (Veneția = fată) în loc de ragazza; —par o ne (Veneția = 
stăpăn) în loc de padrone;— boite (Roma = birja) în loc de vet- 

tura;— lugânega (Milan = cărnați) în loc de salsiccia.
Se numesc ido tis ine sau so- 

lecisme acele cuvinte și locu
țiuni greșite prin formă saiicon- 
strucțiune gramaticală, des între
buințate de persoane, cari lipsesc 
de cunoștința regulelor gramaticale.

loc de societă elegante'. — sport (ingl. id. = petreceri) în loc de 
divertinienti.

Si dicono neologisnii quelle 
parole nuove che, parimenti 
senza assoluta necessită, si creano 
allo scopo di designare cose o 
idee, fors’anche nuove, ma per le 
quali si sarebbe potuto usare, per 
assimilazione, parole giâ esistenti.

Esempî di neologism!:
vagone (vagon Ia drumurile de fier) în loc de carrozza ferroviaria, 
o carrozzone; — tender (car pentru cărbuni) în loc de carro da 
carbone;—fiaccheraio (birjar) in loc de vetturino'.—panifi- 
cio (brutărie) în loc de forno;— ipofocomio (balamuc) în loc de 
manicomio o ospedale dei pazzi — gerontocomio (ospicii! pen

tru bătrîneță) în loc de ospizio della vecchiaia.
Gli arcaismi sono parole e lo

cuzioni 'allra volta usate dagli 
autori antichi, ma oggi abbando- 
nate dai buoni scriitori e sostituite 
da altre piii convenienti.

Esempî di arcaismi: 
cliente (care) în loc de quale;— suto (fost) în loc de stato;— 
da sezzo (în cele din urmă) în loc de da ultimo; — avaccio 

(acum) in loc de ora; — allotta (atunci) în loc de altora.
Se numesc provincialisme 

acele vorbe sau expresiuni dia
lectale, ce sunt speciale unei 
anumite localități dintr’o țară, și 
cari, nici nu se înțeleg de restul 
țfirei, nici, prin urmare, nu tac parte 
din domeniul limbei naționale.

Exemple de provincialisme:



548

uso del raziocinio, riferendosi sem-

role e all’ applicazione speciale che 
di esse si vuol fare.

La lingua italiana e ricca di sinonimi, 
ciod di voci che hanno quasi o in appa- 
rcnza lo stesso significato, nia che bene 
studiate non si possono iudiiFerenteniente 
adattare a questa e ad alt-ra eircostauza. 
II grande e lodatissimo Dizionario dei 
Sinonimi del Tommaseo, e ii piccolo del 
Grassi. varranno a inettere sulla bnona 
via coloro che cercano di scrivere 1’ ita
liano colla dovuta precisione.

Linguaggio figurate.
Allo scopo di prestare al nostro 

discorso una maggior forza ed effi- 
cacia, lalvolta anche per supplire 
al difetto della lingua, la quale, 
per quanto ricca, non pud avere 
bastanti parole atte a rappresen- 
tare le infinite gradazioni del pen- 
siero, noi sogliamo ricorrere al 
cosi delto linguaggio figurate, il 
quale si fonda, sovralutto, sulf as- 
sociazione e sul richiamo delle 
idee.

Linibagiul figurat.
Cu scop de a da vorbire! noa

stre o forță și o eficacitate mai 
mare, și câte o dată pentru a su
plini la defectul limbei, care, pe 
căt de bogată să fie, totuși nu 
poate să aibe destule cuvinte pen
tru a reprezintă nenumăratele nu
anțe ale gândire!, facem de obiceiă 
recurs la acea ce se numește lini- 
bagiul figurat, care se întemeiază, 
mal vîrtos, pe asociațiunea și re- 
chiemarea ideilor.

Exemple de solecisme: Esempî di solecismi:
andressimo (am merge) în loc de andremmo:—faressimo 
(am face) în loc de fareuinio\— dus se (ca să dea) în loc de des-

Proprietatea sau precisiunea; 
limbei consistă în întrebuințarea

■ vorbelor conform cu adevăratul lor 
înțeles: cu alte cuvinte fie-care 
lucru sajî ideiă trebue să se ex
prime cu vorba convenabilă.

Pentru a se exprima cu proprie-
■ tale, este indispensabil de a se 

servi des de dicționare esplicative 
(acele car! dat! numai traducerea 
cuvînluluî, nu folosesc aproape ni
mic): apoi trebue ca în citirea au
torilor să observăm .cu atențiune 
în ce mod și în ce sens ei afl în-; 
trebuințăt cuvintele; în fine nu va i 
fi nici o dată inutil să ne referim

se; — ren du te (înapoiat) în loc de reso:— leggiulo (citit) în loc 
de leite’ —uovi (ouă) în loc de uova:—pai (perechi) în loc de paia.

La proprietă o precisione del
la lingua consiste nell’adoperarc 
le parole secondo il loro vero si
gnificato, vale a dire neH’usare 
per ogni idea il vocabolo conve
niențe.

Per non peccare contro la pro- 
prietâ, occorre servirsi spesso dei 
vocabolarî spiegativi (quelli che, 
a mo’d* esempio, non danno che 
la traduzione della parola, soiio 
di un’utilitâ molto scarsa); inoltre 

I fă mestieri di leggere e sludiare gli 
; autori riputati eccellenti, ascoltarc 
i i buoni parlanti, e sovralutto far 
' uso del raziocinio, riferendosi sem- 

la etimologia cuvîntuhu, care poate j pre al valore etimologic© delle pa
să fixeze mai bine valoarea sa a- 
devărală și exactă.

Limba italiană este bogată în sinonime, 
adică în vorbe cari în aparență aii aproa
pe acelaș înțeles, însă cari, dacă se con
sideră cu mal multă atențiune, se ved- 

. că ele nu pot să se potrivească la una și 
la alta împrejurare. Marele și excelentul 
Dicționar de Sinonime al lui Tommaseo, 
și cel mai mic al lui Grassi, vor ii de 
marc folos pentru acelora cari caută a 
scrie italienește cu precisiune.
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întrebuințând limbagiul figurai,'
noi dam cuvintelor un înțeles deo- ’ adoperiaino le parole con 
sebit de acela care l’aîi do ordinar, " 
satt dăm frasel un mers, cum am 
zice, artificial, satt în fine, întindem 
cugetul nostru peste un câmp mal 
vast, și de multe ori, peste mar
ginile naturel: Tn cașul d’ânteitt 
avem figuri de cuvinte, alt-fel 
numite tropi sau translate-, (de la 
grec, trdpos = î n v 6 rl i tu ră) in al 
doilea, figuri de conslrucțiune;
în al treilea, figuri de cugetare.

Principalele figuri de cuvinte 
(tropi satt translate) sunt: meta
fora, alegoria, metonimia, sinec
doca, antonomasia, ironia, sar
casmul, ipcrbola, eufemismul și 
per ifrasa.

Metafora (de la grec, meta- 
pltoră = transferare) este acel 
trop prin care se dă lucrului de
spre care se vorbește, numele unul 
alt lucru cu care cel d’ânteitt are 
o relaț.iune de asămănare:

când nu era un tigru (adică: feroce ca un tigru) era
Alegoria (de la grec. dllos=-- 

altu, și agorei n=3. zice) este acel 
trop, care arătând în aparență un 
obiect, vrea în realite să se sub- 
înțeleagă un alt obiect, care cu cel 
d’ânteitt are o relațiune de ase
mănare. Alegoria nu este de cât o 
•metafora prelungită care se 
întinde peste mai multe periode, și 
câte o dată peste un discurs întreg.

Col linguaggio figurato noi, o 
i un senso 

diverso da quello che esse hanno 
comunemente, o diamo alia frase 
un andamento, per cosi dire arti
ficiale, o allarghiamo il nostro pen- 
sicro in piCi vasto campo e, se 
occorre, oltre i limili del naturale: 
nel primo caso si hanno le figure 
di parole, altrimenti chiamale tropi 
o traslati-, nel secondo, le figure 
di coslrulto-, nel terzo, le figure 
di concetto.

Le principali figure di pa
role (tropi o traslati) sono: la 
metafora, 1’ allegoria. la metoni
mia, la sineddoche, V anlonomâ- 
sia, 1’ ironia, il sa rcasm o, F ipcr- 
bole, V eufemism o c la perifrasi.

La metafora (del greco meta- 
phoră = t r a s f e r i m e n t o) e quella 
specie di traslalo per cui alia cosa 
della quale si paria si da il nome 
di allra che con quella abbia rc- 
lazione di somiglianza:

Nerone, quando non era una tigre, era- un pazxo* =Neron, 
i un nebun.

• L’allegoria (dai greco: ăllos= 
a 11 r o, e agorei n = d i r e) e qnel 
traslato che mostrando in appa- 
renza un oggetto, ne inlendc in 
reallâ un allro, che. abbia con 
quello relazionc di somiglianza. 
L’allegoria non e allro che una 
m e t âf o ra conțin u a t a per piu 
proposizioni e periodi, e lalvolta 
per discorsi interi.

Nel mezzo del cammin di nostra cita 
Mi ritrovai in una- selva oscura, 
Che la diritta via era smarrila.

(Danie).
întreaga Comedia hiY Dante este o ale-1 

gorie. i

Metonimia (do la grec, melă [

La mijlocul căii viețel noastre 
(adică la virate de mijloc) me po
menii înlr’o pădure întunecoasă 
(în țara vițielor), de oare ce rătăci
sem calea cea dreaptă (a virtuței).
L’ intern Comnieflia di Dante v un’ al- 

legoria.

, La metonimia (dai greco: 
onoma- = schimbare de nume) * metă onoma = cambiamen t o
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La sineddoche, (dai gl’CCO 
cu, și ekdoche — înțelesul mai syw = con, c ekdoch'e = signifi
ni are), vorbă care însemnează calo maggiore) parola che si- 
comprehensiune, este tropul prin gnifica comprensione, e traslato

consistă în a exprima un lucru cu 
o vorbă sau locuțiune care însem
nează alt lucru, ce este în relațiu- 
ne de causalitate cu cel d’ântâiu. 
Metonimia se face sa ti întrebuin
țând causa pentru efect, sau 
efectul pentru causa, și mai 
in special:

1. întrebuințând numele auto-|

di nome) consiste nell’esprimere 
una cosa con una voce o locu- 
zione significante altra cosa, che 
con quella abbia relazione di cau- 
salitâ. La metonimia si fa o mel- 
tendo la causaper Veffelto, 
o Veffetlo per la causa, e 
pi ii particolarmenle:

1. usando il nome dell’autore 
nilul pentru operele sale: ! per Ie opere da esso composte:

cNon potrete intender Dan te senza una perfetta conoscenza 
delta lingua, delta fllosofia, delta scienza e dei costumi del suo 
tempo». = Nu veți înțelege Danie (adică: operele lui) fără o cuno
ștință perfectă a limbei, a filosofiei, a știnței și a moravurilor din 

timpul seu.
2. întrebuințând numele poseso-| 2. usando il nome del possessore 

rului pentru lucrul posedat: |per la cosa posseduta:
<Entrai da un libraio e vi comperai Vultimo romanzo di 
De Amicis». — Intrai la un librar (adică: Ia o librărie) și cum

păra! cel din urmă roman al lui De Amicis.
3. întrebuințând instrumentul pen-1 3. usando il nome dello strumento 

tru operă la care servește: | per 1’ opera a cui serve:
>11 Laocoonte, questo capolavoro di greco scalpello, si 
ammira nel Vaticano». Laocoontul, acest cap de opera a daliei 

grece (adică: al sculplure! grece), se admiră în Vatican.
4. întrebuințând numele materiei | 4. usando il nome della materia 

pentru lucrul care se face cu densa:! per la cosa che si fa con essa:
<1 due aoversart incrociarono i ferri>=ce\ doi rivali încrn- 

țișară fiarele (adică: săbiele).
5. întrebuințând coprinzălorul' 5. usando il conlenente pel con-

penlru coprins: ' tenuto:
<Z’ Italia piange i suoi figli mor ti a Dogali». Italia (adică: 

Italienii) plânge copii se! morțl la Dogali.
6. usando il tempo per le per- 

| sone in esso vissute:
L’etd nostra vede mirabili progressi, ma non vede ancora 

trăesc 
ferici

ți. luând timpul pentru oamenii 
cari au trăit în el:

€

la felicita umana ».== Epoca noastră (adică: oamenii cari 
în epoca aciuată) văd progrese minimale, dar nu vede încă 

rea omenească.
Sinecdoca (de la grec. syn=

mare), vorbă care însemnează calo maggiore) parola che si-
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1. usando il tutlo per la parte:

2. usando la parte pel tutlo:

5, usando 1’ individuo pel genere

L’an.tonom.asia (dai greco 
ant'i = in vece di e ononia — 
nome) e traslato pel quale si de
signa una persona o cosa con quel 
suo coslante carattereod attributo 
che la fa distinguere da tutle le 
all re.

L'anlonomasia si fa:

4. usando il singolare pel plu
rale :

6. când întrebuințăm numărul I 6. usando il numero determinate 
hotărît pentru numărul nehotărît: | per F indeterminato:

*Sono andato da lui cinquanta volte-». = am fost la densu 
de cincl-zeci do ori (adică: de mai multe ori)

Antonomasia (de la grec. 
antl și dnoma = in Ioc de nu
me) este un trop prin care se de
semnează o persoană sati un lucru 
prin caracterul satî atributul său 
constant, capabil de a’l deosebi 
printre toate cele Falie obiecte.

Antomasia are loc:

care se mărește valoarea cu- 1 merce il quale si accresce il 
vin telo r, făcend ca ele să expri- val ore delle parole, facendo 
me mai mult de cât nu zicem. | si che esse esprimano piu che non 
Sincedoca are loc: si dica. La sineddoche si fa:

1. când întrebuințăm totul pen
tru parte:

<JD« molto tempo non avevamo avuto uri annata si fredda>.= 
De mult nu avuseserăm un an (adică: o iarnă) atât de friguros.
2. când întrebuințăm partea pen

tru tot:
«OA, quanto desidero ri vedere il tetto paterno!* = oh cât de 

mult doresc a revedea acoperișul (adică: casa) părintesc.
3. când întrebuințăm pluralul 3. usando il plurale per il sin-

pentru singular: j golare:
<Dove sono oggi uomini veramente cloquenti come i Demd- 
s te ni e i Ciceroni?» = unde sunt aslă-zl oameni adevărat 

elocinți ca Demosteniî și Ciceronii?
4. când întrebuințăm singularul 

pentru plural:
<L’ Italiano e sempre gaio, il France se sempre spiritoso* .= 
Italianul (adică: Italienii) este tot-dea-una vesel, Francezul (adică: 

Francezii) tot-dea-una de spirit.
5. când luăm individul pentru; 5, usando F individuo pel genere

gen satt specia întreagă: I o per la specie :
«.ZZ buon cittadino ama la Patria, se anche questa gli si 
mostri matrigna». Bunul cetățian (adică: toți cetățenii buni) 

’șl iubește Țara, chiar dacă aceasta 'I este mamă vitregă.
donna ha cuore piu compassionevole dell’ 1101110».= 

Femeia (adică: sexul femeiesc) are inima mal milostivă de cât 
omul (adică: sexul bărbătesc).

6. când întrebuințăm numărul
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a

Le principali figure di con-

al vorbirel noastre:
„Pian gete, donne, c con voi pianga Am ore;

Poichb morto e colui che tutlo intese
In far vi, menire visse, onoreu.

C /'"■>' (Petra rea).

Pretermisiunea se face când 
prefăcendu-ne de a tăcea un lucru, 
totuși 1’exprimăm, cu scop de a 
arăta că am mal avea de spus 
alte lucruri și mal importante:

nNon vi dirb quanC egli sta stato verso me i
fost de nerecunoscător către mine.

sonificazione o prosopopea.
La comparazione ha luo- 

go quando allo scopo di meglio 
definire l’oggetto del nostro di
scorso, ricordiamo altri oggelti che 
con quello ăbbiano maggiore o 
minore attinenza:

Principalele figuri de cuge
tare sunt: comparațiunea-, si- cetto sono: la comparazione, la 
militudinea, antitesa și personi- similitudine, 1’ antitesi, e la per- 
ficațiunea, sau prosopopea.

Comparațiunea are loc 
când, cu scop de a defini mai bine 
obiectul vorbirel noastre, amintim 
alte obiecte cariat! cu acela, mai 
mult sau mai puțin, o relațiune de 
identitate :

La ripetizione consiste nel 
ripetere la medesima parola o lo- 
cuzione al principial’ di piu pro- 
posizioni o frasi, e cid per ac- 
crescer vigoria al discorso:

Pe aci se merge în orașul dureros, pe aci 
se merge în suferința eternă, pe aci se 
merge printre lumea păcătoasă. (Dante)

La reticenza e quella figura 
di costrutto per la quale si lascia 
interrotto il discorso, o perche si 
finge rimpossibilitâ di conlinuarlo, 
o perche si vuol tăcere cosa che 
stavamo per dire, o perche pre- 
feriamo lasciarne a chi ci ascolta, 
la logica conclusione:

Repetitiunea consistă în a 
repeta acelaș cuvînt sat! aceeaș lo
cuțiune la începutul mai multor pro- 
posițiuni sat! frase, și aceasta pentru 
a da discursului mai mare forță:

„Per mc si va nella citta dolente, 
Per me si va nell’ eterna dolore, 
Per mc si va tra la perdnta gentcu.

Reticența este acea figură 
de construcțiune prin care lăsăm 
întrerupt discursul nostru, fie pen
tru că ne prefacem de a nu putea 
să’l continuăm, fie pentru că voim 
să tăcem cea ce eram pe cale de 
a zice, fie pentru că preferăm a 
lăsa acelora cari ne ascultă, con
duși unea logică:

„Misero sb, auzi miscri noi, che pcrdemmo in pochi giorni..... Nou mi dă ileuore 
di dirrelou. = Val de el, ba mal bine val de noi, cari pierdurăm în puține 

zile....  N’am curaj să vG spun pe cine.

Iperbatul consistă în o dis- [ L’ iperbato consiste in una 
posițiune neregulată a cuvintelor, irregolare disposizione delle parole, 
care are puterea de a atrage aten- merce la quale 1’ attenzione del- 
țiunea auditorului sati cititorului a- l’uditore o del lettore e meglio 
supra obiectului celui mai important attratta sulf oggetto piu importante 

del nostro discorso:
Plângeți, femei, și împreună cu voi să 

plângă Amorul, căci a murit acela care, pe 
tot timpul cât a trăit, a făcut totul pentru 
a v6 onora.

La preterizione si fa, quando 
fingiamo di voler tăcere una cosa, 
che poi esprimiamo, allo scopo di 
far intendere che ve ne sono altre 
di ben maggior importanza:

ingrata*. = Nu ve voitt spune cât
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L'

La personificazione o pro- 
sopopea consiste nell’attribuire 
vila e intelligenza umana ad una 
cosa inanimata od anche ad un’ idea 
astratta.

Și cea ce este mal refl este ca brațele 
------ ................................. ’

ast-l'el cîi eu perul despletit și fără v61 
șade jos la pământ neglijată și mâhnită, 
ascunzând fața printre genunchi și plân
gând. (Leopardi).

L’ uso conveniențe delte figure 
retoriche conferisce al discorso non 
solo forza ed efficacia, ma ezian- 
dio grazia ed ornamento. Pero 
non si dimentichi che 1’ abuso o 
la sconvenienza dL esse figure 
rende il noslro dire oscuro e af- 
fettato.

ma di color fiosco\ 
nodosi e încolți;
stccchi con toscou. nu fructe, ci ghimpi otrăviți. (Dan te).

Personificațiunea sau pro-

p • »••••• • • • • xs 1 ucev uc tatu iutii
Che di ca lene ha carche ambe le braccia selc (ale Italiei) sunt încărcate cu lanțuri. 
S'i che sparte le chiome e scuza cele 
Siede in terra neglctta e sconsulata 
Nascondendo la /aceia 
Tra le ghioc eh ia e piange*.

întrebuințarea convenabilă a fi-| 
gurelor retorice contribue a da di
scursului nu numai forță .și efica
citate, dar tot de o dală grație si 
podoabă. Să nu se uite însă, că usul 
exagerat sati nepotrivit al acestor 
figuri face ca vorbirea noastră să 
devină obscură .și afectată.

Nici o dată cu așa mare veselie sad 
mirare ridică ochii pe fiul si-ii o mamă, 
dupe co *1 crezuse inort, și ca atare ’1 
plânsese, văzând larii densu intorcendu-se 
armata, precum fu vesel și mirat Sa- 
racinul când vezn înaintea sa mândra fi
gură, și formele grațioase și aspectul în
geresc. (Âriosto).

La similitudine si serve di og-

sopopea consistă în a atribui 
viața și înțelepciunea omenească 
unui lucru neînsuflețit, sau chiar 
unei idei abstracte:

„.................. . .... E q a est o c peggio

giore evidenza:
Precum toamna frunzele cad una dupe 

a înapoiat pă
mântului întreaga sa podoabă, tot așa reil 
descendeuțl al lui Adam se aruncă de pe 
acel țerm unu câte unu, după senine, pre
cum păsurile (dresate), când sunt rechie- 
mate (de Venator).

L’ antitesi e figura che serve 
a dar maggior risallo all’oggetlo 
principale del nostro discorso, chia- 
mando a confronto allri oggetti, o 
altre idee in assoluta opposizione 
col primo:
Nu era fi frunze verzi, ci de coloare închisă; 

nu ramuri netede, ci nodurose și sucite:

„Non mai con tanto gdudio o stupdr tanto 
Levb gli occhi al Jigliuolo ale un a madre, 
Che avea per morlo sospirato c pianto 
Poichb senz* esso ud't ternar te squadre; 
Con quanto gâudio il Saracin, con qyanto 
Stupdr, r alfa sembianza, e le leggiadre 
Maniere, e 7 vero angelico sembiante 
Improvviso apparir si vide innante*.

Similitudinea se servește
de obiecte cari au o absolută re- gelti che hanno un assoluto rap- 
lațiune de analogie sau de asămă- porto di analogia oppure di somi- 
nare cu obiectul vorbire! noastre, glianza coH’oggello del nostro di- 
și printr’o comparațiune apropiată scorso, e merce appropriato con- 
punem acest din urmă în rrai mare fronto metle quest’ ullimo in mag- 
evidență:

„Conic d’ autunno si lâvan le foglie
’ una appresso dell’altra, infmvhc lira mo alta, până când ramura 

Rende alta terra tutte le suc spoglie;
Similcmcntc il mal seine d’ A da mo: 

Giltansi di qucl lito ad ana- ad una 
Per cenni, come augcl per suo richiamo"1.

(Dante).
Antitesa este o figură care 

servește a pune în mai mare evi
dență obiectul vorbirel noastre 
chiemând în comparație alte obi
ecte satt alte idei cu totul în opo- 
sițiune cu cel d’ănteift:

„Non firondi verdi, 
Non râmi schietti, ma 
Non pomi v’eran, ma
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II. DESPRE STILUL
Stilul este modul special ce fie

II. DELLO STILE.
Le stile e la particolare maniera

care ’l are pentru a exprima, vor- -che ciascuno ha di significare, par- 
bind sau scriind, cugetările și sen
timentele proprii.

Dacă se mai consideră că stilul 
trebue să se conformeze cu legile 
spiritului omenesc, cu caracterul 
special al limbei în care el se ma
nifestă, și cu natură particulară a

■ fie-care individ, vom avea o altă 
definițiune mâi cuprinzătoare: «Sti-

pentru â se manifesta, prin mijlo
cul cu vuitului, în tripla sa calitate 
de omenesc, național și individual» 
(Andreoli: Despre Arta Cuvîn tarei).

Stilul se deosebește mai ales pen
tru-calitățile și gradele sale.

Calitățile principale ale stilului 
sunt:-. haturaleța, eleganța, con- 
cisiunea, difusiuwea, energia și 
vehemența.
. Stilul natural este.acela care 
prezintă ideile după ordinul în care 
ele se succedează în mintea noastră, 
și le exprimă cu vorbe simple și 
cu forma cea mai naturală, fără 
a întrebuința proceduri artificiale 
și teoretice. — Contrarul de stilul • 
natural este stilul artificial. i

Esempio. di xlile -
Messo che io mi lui nel Ictto, comandai alle mie serve che portâssino in bot- 

lega da mangiare e da bere a tutti; e dicevo loro: Io non sari» mai vivo domattina. 
Lcro mi diivano pure ânimo, dicendomi che ’l mio gran male si passerebbe, e che 
e'mi era venuto per la troppa fatica. Cosi soprastato due ore con questo gran com- 
battimento di febbre (e di continuo io me sentivo crcscere), e sempre dicendo: Io mi 
sento inorire, la mia serva che governava tutta la casa, che aveva nome mona 
Fiore da Castel del Rio (qucsta donna era la piu valențe che nascessi mai, ed 
altanto la piu amorevole) e di continuo mi sgridava, che io mi cro sbigottito, e 
dall’altra banda mi faccva le maggiori amorevolezze di servilii, che mai far si possa 
al mondo. Imperii, vedendomi con cosi smisurato male e tanto sbigottito, con tutto 
il suo bravo cuore, lei non poteva che qualche quantitâ di lâcrime non gli cadesse 
dagli ocehi; e pure lei, quanto poteva, și riguardava che io non-la vedessi. Stando 
in queste smisurate tribulazioni, i’ mi veggo entrare in camera nn certo uomo, il 
quale nella sua persona ei mostrava d’esser storto come una 8 maiiiscola; e co- 
mincid a dire con certo suon di voce mesto, afflitto, come eoloro, che danno il 
comandamente dell* anima a quei, che hanno andare a giustizia, e disse: O Ben- 
veriuto! la vostra 6pera si e gu.asta c non ci e piu un rimâdio al mondo.

’ • {Cellini, Vita).

lando o scrivendo, i proprî pensieri 
ed afletli.

Considerando poi che lo stile 
deve conformarsi alle leggi dello 
spirito umano, aU’indole speciale 
della lingua in cui si manifesta, e 
alia natura particolare di ciascuno 
individuo si ha di esso un'altra 
definizione piu comprensiva: «Lo 

Iul este forma aleasă de spirit stile e la forma prescella dallo spirito 
per manifestarsi, col mezzo della \ 
parola, nella sua triplice qualilă di 
umano, nazionale e individuale» 
(Andreoli: Dell’Arte del Dire).

Lo stile si distingue sovratutto 
per le sue doti e pei suoi gradi.

Le principali doti o qualitâ dello 
stile sono: la spontaneită, V ele
ganta, la concisione, la diffusio- 
ne, 1’ energia e la veemenza.

Lo stile spontdneo e quello che 
presenta le idee nelf ordine con 
cui si succedono nella nostra mente, 
con parole semplici e colla forma 
piu naturale, senza occupafsi degli 
arlifizî esclusivamente teoretici.— 

i II contrarie dello stile spontâneo e 
î lo stile artifizioso.
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Talora l’eccessiva concisione nuoce

esprime con poche, ma precise e 
valide parole tulto il pensiero, ri-

leggiadre.— Lo stile eccessivamente 
elegante diventa stile affeltato.
elegantei

Stilul abundent este contrar de 
stil concis: el învălește cugetarea 
de multe accesore, care servesc a o 
face mal lămurită și mai ornată.— 
Insă dacă stilul abundent între
buințează vorbe multe, fără, o nea
părată trebuință, devine stil pro- 
lics.

diventa oscuro.
Eseinpio di stile „conciM<»u.

„Voltătosi alia moglie, la pregd che, per amor suo, per li comuni iiglinoli, po- 
nesse gin l'alterigia; cedesse alia fortuna crudele, 116 in Roma compctendo, ina- 
sprisse clii ne puo piu di. lei. Queste cose le disse in palese, e altro nell'orecchio : 
crddesi, quel cli’ei temea di Tiberio, e indi a poco passu. La provincia e li vicini 
popoli ne fecero gran corrotto, e se ne dolsero gli stranieri e i re; si era piace- 
voîe a’compagni, mansueto a’nemici, noile parole e nell’aspetto vcnerando, esenza 
invidia o arroganza riteneva sna gravita e grandezza.

L’esequie fiirono, senza immagini o pompa, splendeutissime per le sue laudi e 
ricordate virtu Assomigliâvaulo ale uni ad Alessandro Magno, perche, ambi furon 
belii di corpo, d’alto lignaggio, morirono poco oltre trent’anni, in hioghi ricini, 
tra genți straniere, traditi dai loro. Ma questi fu -dolce agii amici, temperato nei 
piaeeri, contento d’una moglie, certo de’suoi figliuoli. Combatte niente meno, e senza 
temeritâ. E nel mettere il giogo alle Germanie, che giă per tante vittorie lo si 
accollavano, fu inipedito. Che se cgli potera far solo, se egli era re, come Ales
sandro, tanto riportava il pregio dell'armi meglio di lui, quanto l’avanzu di cle- 
menza, di temperanza, e d’altro bontă. II corpo, prima che arso, fu posto ignudo 
in piazza d’Antiochin, ove dorea scppellirsi. Non e chiaro se mostră segni di 
veleno: chi diceva „Ei sono" chi „Ei non sonou secondo stringeva la compassion 
di Germanico e il* preso sospetto, o il favore di Pisone.“

(Daccnizanti, trad. di Tacite).

Lo stile diffuso e il contrario 
dello stile conciso; esso circonda 
il pensiero di molti accessorî che 
rie accrescono la comprensibilitâ 
egli servono d’ornamente.—Ma lo 
stile diffuso quando divaga in in
finite e non utili parole diventa 
stile prolisso.

Stilul elegant este acela care ! Lo stile elegante e quello che pre- 
' prezintă ideile în mod natural, senta le idee in modo naturale, ma 
însă întrebuințând vorbe aleseși fâcendo uso di parole scelte e di frasi 
frase plăcute la urechiă. — Stilul 
prea elegant devine stil afectat.

Esempio di stile „
Adopero il tempo in esercizî lodati; non lo add'pero in cose vili, ne frivole, ma 

negii stiidî delle lăttere. Piăcomi intendere le cose passăte e degne di memoria: 
udire i buoni ricordi, nutrire 1' ingegno di leggiadre sentenze, ornarini di lodati 
costumi. Jngcgnoini nell* uso civile usare gentilezza, e acquistare benevolcnza; co
nducere le cose umane e divine; essere copioso d’esempli, abbondante di sentenze, 
ricco di persuasioni, forte d’ argomenti e di ragioni. Ne metto piu tempo, peru, che 
si richiegga; ma per non perderne punto, io osservo questa regola: mai sto in ozio, 
fuggo il sonno, ne giaccio se non vinto da stracchezza.

(L. B. Alberti, Governo della fauiiglia).

Stilul concis este aceia care Lo stile conciso e quello che 
exprimă cu puține cuvinte, dar 
exacte și precise, întreaga cugetare, 
înlăturând ori-ce ornament. — Câte gettando ogni inutile ornamente. — 
o dală escesiva concisiuno vatămă Talora l’eccessiva concisionenuoce 
claritatea, și atunci stilul devine alia chiarezza ed altora lo stile 
obscur.
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ornatissima di tante doti, meritaniente ap-

Stilul energic este acela care 
exprimează cu energia și eficaci
tate cugetarea unei minți hotărîtă 
și îndrăsneață.—Insă dacă ideile ce 
avem a le exprima nu cer ca stilul 
să fie energic, și cu toate acestea 
noi ’l întrebuințăm, stilul ia nume 
de exagerat.

Esempio di stile n<lifTaiNOu.

„Io ho delibcrato di scrivero le cose accadute alia memoria nostru in Italia, da 
poi che l'arme de’ Fraucesi, chiamate dai noștri principi medesimi, cominciarono 
con grandissimo movimento a perturb aria: materia, per la varietâ e grandezza loro, 
molto memorabile e piena di atrocissimi accidenti, avendo pățita tanti anni Italia 
tutte quelle calaniitâ, con’le quali sogliono i miseri mortali, ora per l’ira giusta 
d* Tddio, ora per l’empietâ e scellcratezza degli altri uomini, esser vessati. Dalia 
cognizione de’quali casi, tanto vârî e tanto gravi, potrsi ciascuno, e per se proprio 
e per bene pubblico, prendere molti sahitiferi documenti: onde per innumerabili 
csempî evidentemente apparirâ a quanta instabilitâ, ne altrimenti che un mare con- 
citato da'venti, siano sottoposte le cose umane; quanto siano pernicios! il piu delle 
volte a se stessi, ma sempre ai popoli, i consigli male misnrati di coloro che do- 
minano, quando, avendo solamente innanzi agii occlii o errori vani o le cupiditâ 
presenti, non si ricordando delle spesse variazioni della fortuna, e convertendo in 
detrimento altrui la potestâ conceduta loro per la salute comune, si fanno, o per 
poca prudenza o per troppa ambizione, autori di nuove perturbazioni. Ma le cala- 
mita d’ Italia (acciocchc io faccia nota quale fosse allora lo stata suo e insieme le 
cagioni, dalie quali ebbero origine tanti mali) cominciarono con tanto maggior dispia- 
cere e spavento negii animi degli uomini, quanto le cose universali crano allora 
piu liete e piu feliei. Perehe manifesta e che, da poi che 1’ impero romano, disor- 
dinato principalinente per la mutazione degli antichi costnmi, comincid, giâ son o 
piu di miile anni, di quella grandezza a declinare, alia quale con maravigliosa 
virtîi e fortuna era salito, non aveva gianimai sentito Italia tanta prosperitâ, ne 
provata stato tanto desiderabile quanto era quello, nel quale sicuramente si ripo- 
sava 1’ anno della salute cristiana miile quattro cento novanta e gli anni che a 
quello e prima e poi furono congiunti. Perehe, ridotta tutta in somnia pace e tran- 
quillitâ, coltivata non meno nei luoghi piu montnosi e piu. sterili che nelle pianure 
e regioni sue piu fertili, ne sottoposta ad altro imperio che dei suoi medesimi, non 
solo era abbondantissima d’abitatori, di mercatanzie e di ricchezze, ma illustrata 
somniamente dalia magnificenza di molti principi, dallo splendore di inolte nobi- 
lissime e bellissime cittâ, dalia sedia e niaestâ della religione, fioriva di uomini 
prestantissinii nell'amministrazione delle cose pubbliche e d'ingegni molto nobili in 
tutte le dottrine ed in qualunque arte preclara ed industriosa; ne priva, secondo 
l’uso di quella etâ, di gloria militare; e ornatissima di tante doti, meritaniente ap- 
presso a tutte le nazioni nome e fama clarissima riteneva".

(Guicciardini, Storia d’Italia).

Lo stile energico e quello che 
esprime con forza e efficacia gran- 
dissima il pensiero di un ănimo 
risoluto e ardilo.—Pero quando le 
idee che dobbiamo esprimere non 
richiedono per loro natura stile 
energico, usando questo, si cadrebbe 
nell’ esagerato e nel falso.

Esempio di stile „energico".

„ La pace 
Mi e tolta; il sole, il regno, i figli, Faima, 
Tutte mi e tolto! Ahi Sâul infelice!
Chi te consola? al brancular tuo cieco
Chi 6 scorta e appoggio? I ligii tuoi son muți, 
Duri son, crudi  Del veccliio cadențe 
Sol si brama la morte: altro nel core 
Non sta dei figli, che il fatfil diadema 
Che il cannto tuo capo intorno cinge.
Su strappâtclo, su spiccate a un tempo
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Stilul temperat, care se zice și 
mijlociii, este mai ales propriu 
acelor vorbiri unde cugetările sunt 
cam înalte și subiectul, imaginile 
și sentimentele vil; locuțiunea iu-

(Aljieri, Sanl).

Lo stile veemenle e quello che 
esprime con forza e rapidită il 
pensiero di un animo concilato da 
una Torte passione. Applicando que- 
sto stile a idee di poca importanza. 
esso diventerebbe declama tor io.

Da questo ornai putrido tronco il capo 
Tremolante del padre  Ahi fero stato! 
Mcglio 6 la morte. Io voglio morte.... “

Stilul vehement este acela care 
exprimează cu forță și iuțeală sen
timentul unui suflet escilat de vioi
ciunea pasiunilor. Dacă se aplică 
acest stil la idei de mică impor
tanță el devine declamatoriu.

Esempio di stile „ veeniciite“.
„Ahi Pisa, vituperio delle genți

Del bei pacse, lâ dove ’l s't stiona,
Poi che i vicini a te punir son lenti, 

Mudvansi la Capraia e la Gorgona,
E fâccian siepe ad Arno in su la foce, 
Si che annieghi in te ogni persona: 

Ch6 se il conte Ugolino aveva voce 
D’ aver trudită te delle castella, 
Nbn dovei tu i figlinoi porre a tal croce.“

(JJante, Tnf. XXIII).

Circa i gradi, lo stile pio essere: 
tenue (piano, umile), temperato, 
(mezzano) elevato e sublime.

Lo stile tenue o piano, e quello 
di quei discorsi in cui i pensieri 
sono umili al pari del soggetto, 
le immagini e i sentimenti pacati 
e soavi, l’elocuzione semplice e 
piu elegante che ornata. Esso con- 
viene sopratutto ai componimenti 
di genere domestico.

Lo stile temperato, detlo anche 
mezzano, e proprio di quei discorsi 
in cui i pensieri sono al pari del 
soggetto alquanto elevati, le ima
gini e i sentimenti vivaci, l'elocu-

In privința gradelor, stilul poate 
să fie: simplu (plan, umil), tem
perat (mijlociu), înalt și sublim.

Stilul simplu saft plan este 
acela ce se întrebuințează în discur
suri unde ideile sunt simple ca 
și subiectul, imaginile și sentimen
tele liniștite și blânde, locuțiunea 
simplă și mai elegantă dc cât în- 
podobită. El se cuvine mai ales 
composițiunilor familiare.

Esempio di stile „teniicu.

„Non vi potrei dirc qnanto Ia vostra mi sia stata grata per pin conți, ma so
pratutto perche m’offrite un guadagno, che non tanto voi mi avete a pregarc d’ac- 
cettarlo, ma io vi debbo ringrazi ire e reputarmi a gran ventnra che me I’ ofteriate. 
E questo e 1* amicizia vostra. Se voi avete fatto buona elezione o no di volermi 
per amico, a voi stesso ne lascio il pensiero: a mc basta di Care in cio piacere a 
me ed a voi. E perche io sono una certa figura, come dovete aver inteso dai 
Varchi, scuza troppo stare in su’ convendvoli, io mi vi do e dono per amicissimo. 
E sebbene io vi era tale da eh1 io intesi che voi cravate amico del Varchi, ora ve 
ne fo obbligo in carta; e voi pigliâtene la possessione col comandanții. State sanou.

(A. Caro, Leftera a Ugolino Martelli).
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guraliv. Acest stil

e didascalici.

£ •

1

Lo slile elevato e proprio di 
quei discorsi, in cui i pensieri, le 
imagini e i sentimenti sono, al pari 
del soggetto, nobili e vigorosi; 1’ clo- 
cuzione rispondente alia grandczza, 
alia dignita e alia forza di quesli. 
Esso conviene specialmente ai com- 
ponimenti oratori e alia poesia epica.

Escnipîo di slile „elevat ou.

nTempo verrsi che fian d’ Ercole i segni 
Favola vile ai naviganti industri;
E i mar riposti, or senza nome, e i regni, 
Ignoti an cor, tra voi saranno jllustri.
Fia che il piii ardito ailor di tntti i legni, 
Quanto circonda il mar, eircondi e lustri, 
E ]a terra misuri, immensa mole, 
Vițtorioso ed emulo del sole.

Un nom de la Liguria avrâ ardiniento 
AH’incognito corso esporsi in prima; 
Ne il minaceevol frâinito del vento, 
N6 1* indspito mar, ne il dnbbio clima, 
Ne o’ altro periglio o di spavento 
Piu grave e formidabile or si stima, 
Faran che il generoso entrd ai divieti 
D’ Abila augusti 1’ alta mente acqueti.

Tu spiegherai; Colombo, a un novo polo 
Lohtano si le fortunate antcnne, 
Ch’ a pena seguirsi cogli ocehi il volo 
La lama, c’ha miile ocehi e miile penue. 
(’anti ella Aleide e Bacco, e di te solo 
Basti a’pusteri ch* alquanto accenne; 
Che quei poco dara lunga memoria 
Di poema degnissima e d’istoria“.

(Taaso, Gerusalemme liberata XV).

Stilul înalt este propriii acelor 
vorbiri în cari, cugetările, imagi
nile și sentimentele sunt, ca și su
biectul, nobile și puternice : elocu
țiunea trebue să’i corespundă în 
mărime și demnitate. El cuvine 

- mai ales composițiunilor oratorie 
și pdfesiei epice.

bește ornamentele limbagiului fi- zioiie amica degli ornamenti e del 
A1 4 A cuvine mai linguaggio figurato. Esso conviene 

ales composițiunilor istorice și di- sovratutto ai componimenti storici 
dactice.

Esempiu di slile „teinpcralo11.

„Io mi-sto in villa, e poiche seguirono quei miei ultimi casi, nou sono ștato, 
ad accozzarli tutti, venti di a Firenze. Ho insino a qui uccellato a'tordi di mia 
mano; levâvomi innanzi di. impaniavo. andâvone oltre con un fascio di gabbie 
addosso, che parevo il Geta quando ei tornava dai porto con i libri di Aufltrione: 
pigliavo almeno duc, al piii sei tordi. E cosi stetti tutto settembre; dipoi questo 
badalucco, ancorche dispettoso e strano, e niancato con mio dispiacere; e quale la 
vita mia vi diro. Io mi levo la mattina col sole e vdmmene in un mio bosco, che 

. io fo.tagliare, dove sto due ore a riveder 1’opera del giorno passato e a passar 
tempo con quei tagliâtori, che hanno sempre qualche sciagura alic mani, o fra loro, 
o coi vicini. E circa questo bosco io vi avrei a dire miile belle cose, che mi sono 
intervennte, e con Frosino da Panzano e con altri, che voie van di queste legna“.

(Macchiarelli, Dalie Lettere).
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30SINIGAGLIA, Cure dc Limbă ti Liter. It.

„E fia dunque spediente a

Stilul sublim, de mulțl confun-j Lo slile sublime, che molti con- 
dat cu stilul înalt, este acela care i fondono collo stile elevate, e quello 
exprimă ideia unui lucru extra-lche esprirne l’idea di una cosa 
ordinar de mare și puternic, pe care. infinitamente grande e potente, 
mintea omenească ’l simte dar nu che la mente umana intravvede, ma 
poale să’l înțeleagă; din care causă non pud comprendcre e che, ap- 
escită în inima noastră un senii- punte per cio, suscita in noi un 
meni de mișcare foarte adâncă și sentimente di commozione gran- 
adesea-orî de teroare. | dissima e molte volte di lerrore.

2.
„Giace l’altu Cartago ; appena isegni 

Dell’ alte sue rovine il lido serba ; 
Muoiono le cittâ, muoiono i regni;
Copre i fasti e le pompe arena ed erba;
E l'uomo d* esser mortal par che si sdegni.
Oh nostra mente cupida e superba!“

(Tasso: Ger. lib. XV).

Eseul pi di utile „Niil»liniC.u

1
„Sempre caro mi fa quest'ermo colle 

E questa siepc, che da tanta parte 
DcH’ultimo orizzonte ii guardo esclude. 
Ma scdendo e mirando. interminati 
Spazî di lâ da quella c sovrumani 
Silenzî e profondissima quYete.
10 nel pensicr mi iingo, ove per poco
11 coi* non si spaura. E come il vento 
Odo st oria ir tra queste piante, io quello 
Inlinito silenzio a questa voce
Vo eomparando: e mi sovvien 1’ctcrno, 
E le morte stagioni, e la presente 
E viva, c il suon di lei. Cosi tra questa 
Immensitâ s’annega il pensiei' mio;
E il naufragar m’e dolce in questo mare**.

(Leopard!: L*Infinita).

3.
Gerusalemme che Cristo mnoia? O folii consigli! 

frenetici consiglieri! Allora io voglio che torniate a parlarmi, quando coperte 
tutte le vostre campagne d’armi e d* armați, vedrete le âquile romane far nido 
d'intorno alle vostre mura: ed appena qui posate, aguzzar gli artigli ed avven- 
tarsi alia preda; quando udirete alto rimbombo di tamburi e di trombe, orrendi 
fischi di frombolo e di saette, conluse grida di .feriți e di moribondi: allora io vo
glio che sappiate rispondermi se e spediente. E spediente? E oserete dire e spe- 
diente allora quando voi mirerete eorrere il sangue a rivi, ed alzarsi la strage a 
monti? Quando rovinosi vi mancheranno sotto i pie gli edifici? Quando svenate vi 
languiranno innanzi agii occhi le spose ? Quando ovunque volgiate stnpito il gnardo, 
voi scorgerete imperversare la crudeltâ, signoreggiare il furare, regnâr la morte? 
Ah! non diranno gli e spediente quei bambini che saran pâscolo alic loro madri 
alfamate; noi diranno que’ giovani che andranno a trenta per sold o venduti schiavi:
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(spontaneo, elegante, conciso, dif- 
energic, vehement) și gradele sale fuso, energico, veemente) e ai 

.; suoi gradi (lenue, temperata, ele
vata, sublime)-, ci resterebbe da 
considerarlo per riguardo alia na
tura clei soggello da trattarsi. 
Ed infalti lo stile non solamente 
deve rispecchiare 1’ indole dello 
scrittore e conformarsi al senti
mente esalto dello cose, ma deve 
essere conveniențe al soggetlo.

Tale convenienza risulta pero dal- 
F impiego che delle doti e dei gradi 
dello stile fără lo scrittore. Infat- 
ti quantunque si dica spesso stile 
didascalico, stile oratoria, stile 
epistolare, ecc., e facile compren- 
dere clie queste distinzioni riposano 
sulla natura stessa dello stile. Noi 
sappiamo (pag. 560) che alic opere 
storiche e didascaliche si conviene 
lo stile temperate, ii quale, ben 
inteso, dev’ essere piuttosto diffuso, 
se le cose di cui si discorre hanno 
bisogno di maggior spiegazione, e 
conciso, qualora sia facile inten- 
dere con podii e appropriati vo- 
câboli i concetli espressi. E cosi nei 
discorsi oratori lo stile sară, ener- 
gico ed elevato, lalora anche vee
mente, lâ dove 1’ argomento lo ri- 

unde argumentul ’l cere, iar sim- chieda, mentre dovrâ essere te- 
plu, acolo unde luxul de locuțiune nue nei punți ove la pompa della

simplu, temperat, înalt, sublim); 
ne ar mal remâne să’l consideram 
în privința naturet subiectului ce 
este de tratat. Și într’adever stilul 
nu trebue numai să oglindească 
caracterul scriitorului și să se con
formeze cu sentimentul exact al lu
crurilor, ci trebue să fie și conve
nabil subiectului.

Ast-fel de conveniență însă re- 
sultă chiar de usul ce scriitorul ’l 
va face calităților, și gradelor sti
lului. Căci cu toate că noi zicem 
adesea stil didactic, stil oratoric, 
stil epistolar, etc., este ușor de 
înțeles că aceste distincțiuni sunt 
basate pe însăși natura stilului. 
Noi știm (pag. 560) că operilor 
isterice și didactice li se cuvine 
stilul temperat, care, bine înțeles, 
trebue să fie abundent, dacă lu
crurile de care se vorbește aîi tre
buință de o mai mare esplicație, 
și concis, dacă puține cuvinte și 
bine potrivite vor fi de ajuns, pen
tru a putea înțelege cugetările ex
primate. Asemenea în discursurile 
oratorice stilul va fi energic și înalt, 
câte o dată chiar vehement, acolo

noi diranno que’ vecchi clic penderanno a cinqueccnto per giorno confitti in crocc. 
Eh! non e spediente, infelici; no che non e spediente. Non u spediente ne al san- 
tuario che rimarrâ profanato da abbomincvoli laidezze; ne al tempio che cadra 
divampante da formidabile incendio; ne all’ altaro dove uomini o donnc si scanne- 
ranno in cambio di agnellini e di tori. Non G spediente alia Probatica, che vuo- 
terassi di acqua per correr sangne. Non d spediente all’Oliveto che diserterassi di 
tronchi per apprestare patiboli. Non e spediente al sacerdozio che perderâ l’auto- 
ritâ; non al regno che perderâ la giurisdizione; non ai profeți, che perderan le 
rivelazioni; non alia legge, che qnal esangue cadavere rimarrâ scuza spirito, senza 
forma, senza onore, senza comando, nd potrâ vantar piu suoi riti, ne potrâ piu 
salvare i suoi professori: mercecche Dio vive in cielo a tine di scornare e confon- 
dere tntt-i quegli, i quali piu credono ad una maliziosa prndenza umana che a tutte 
le ragioni sincere della giustizia; ed indi vuole eon memorabile esempio far manifeste 
che no:i v'lia sapienza, non v’ha prndenza, non v’ha consiglio che con Diou.

(Sfgneriz Predica contro la Mala Politica).

Până aci am considerat stilul în I Noi abbiamo fin qui considerate 
cea ce privește calitățile sale (spon- lo stile per riguardo alle sue doti 
taneiî, elegant, concis, abundent,
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pronia di origirialilă lodevolissima. 
Devonsi studiare e mettere in pra- 
tica quei precelli che regolono 
1’ Arte del Dire, senza doi quali 
niuno, per quanto dolalo di gran 
talenlo, potrămai giungere alia per- 
fezione del comporre. Infime devon
si leggere colla massima atlcnzione 
le opere di coloro che sono ripu- 
lati maeștri del bello stile italiano: 
solo in csse si troveră. per dir cosi, 
lo stampo enlro cui poler con si- 
curezza gitlare le proprie idee, salvo 
a spezzarne le păreți, quando avre- 
mo acquistata lanta forza individua
le da poler camminar da soli nella 
via della perfezione. Ala nou inu
tile consiglio sară questo, di non

țite, dau stilului nostru un caracter 
de originalitate foarte lăudabilă. 
Este necesar a studia și pune în 
practică acele regiile cari aparțin'

nu s’ar potrivi cu puțină impor- j locuzione non convenga alia sem- 
lanță a ideilor. In fine într’o epi- plicită del pensicro. Infine in una 
stolă familiară vom fi spontanei și' lettera famigliare saremo spontanei 
vom întrebuința stilul plan, de • ed useremo uno stile piano, poiclie 
oare-ce o conversațiune scrisă nu una conversazione scritta non deve 
trebue să difere prea mult de o difîerire gran clic da una conver- 
convcrsațiune vorbită. ’ sazione pariata.

Pentru ast-fel de motive, nu vom • Per tali ragioni noi non fareino 
face alte distincțiuni de stil, adăo-jqui allre dislinzioni dello stile, ag- 
gând numai că, dacă este lot-da-'giungendo solo che se e sempre 
una necesar ca calitățile și gradele necessario che le sue doli e i suoi 
sale să fie convenabile cu natura1 gradi convengano alia natura del 
subiectului, ol nu poate să fie uni-, soggetlo, esso non pud essere uni
form într’o compunere de o mai forme in componimenli di una 
mare întindere, și bun scriitor (sau certa eslensione, e buono scrittore 
orator) va fi acela, care va ști să, (od oratore) sară qucllo che sapră 
adapteze diferitelor puncte a lucră- adaltare ai vârî punți del suo la- 
rel sale acel stil care este mai con-[ voro qucllo stile che e piu con
form cu varietatea ideilor și a lu- forme alia variolă doi pensieri e 
crurilor exprimate. delle cose espresse.

In cea ce privește modul de a Quanto al modo di Ibrmarsi un 
’și forma un stil frumos (și aci se j bello stile (e qui si riassumc lullo 
resumează întregul scop al Artei lo scopo deU'Arlc di Dire) diremo 
Guvînlărel) vom zice că este de | che c di somnia importanza il pro- 
foarte mare importanță a ne pro- curarci, merce I’ osservazione e lo 
cura prin observațiune și studiu o studio, una esatta conoscenza delle 
cunoștință exactă a lucrurilor în cose nei loro piu vârî aspclti, ri- 
aspcclele lor deosebite, asupra că-! flellendo sullc quali. il noslro ani- 
rora cugetând, sufletul nostru pri- mo ricevc quelle impressioni in- 
meșlc acele impresiuni individuale, I dividuali che, per esser vere o 
cari, pentru a li adevărate si siin-, senii le, danno al noslro stile un’im-

Artei Cuvînlărei, fără care, uimi- 
nca, pe cât de talentat, nu va putea 
nici-o dată să ajungă la perfecțiu
nea compunere!. In fine trebue să 
citească cu cea mai mare atențiune 
operile acelora ce sunt considerați 
ca maeștri de stil frumos italienesc; 
numai în ele el va găsi, să zicem 
așa, tiparul în care va putea să 
adapteze ideile sale, și când va fi 
căpătat alăla putere individuală să 
înainteze singur în calea perfecțiu
ne!, va putea să frângă păreți! 
acestui tipar. Insă nu cred că va
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i a voce o per 
iscritto, in prosa o in verso, noi dia- 
mo luogo ad un componimento, il 
quale consta necessariamente di due 
elementi: la materia e la forma. 

La materia e l’oggelto sles- 
so del nostro discorso; la forma 
e 1’ ordinainento interno dell’o- 
pera e la manifeslazione esteriore 
della medesima.

Quantoalla materia del dire 
essa e vasta cpianto e vasto il

leggere mai i grandi autori a pa- 
gine staccate qua e lâ; si bene, 
perche l’esercizio torni profilte- 
vole, gioverâ leggere intere le o- 
pere che si scelgono a modello, 
poiche solo dalia conoscenza di un 
lavoro completo, possiamo ren- 
derci esatto conto del modo come 
Parte dello scrivere debba venir 
trattata nella sua inlerezza. Ag- 
giungasi che il passare rapidamen- 
te da uno ad altro luogo del me- 
desiino autore, e peggio di autori 
diverși, genera grave conhisionc 
alia mente, e non si pud giungere 
ad aflerrare le qualitâ proprie dello 
stile di ciascun autore, cosi che 
in luogo di ammaeslramenlo si ha 
P oscura incerlezza, fra cui vagan- 
do, si e șicuri di tutt’ altro che di 
buon esito.

Infinc non si dimentichi che oltre 
alF osservazione, allo studio dei pre- 
cetti, alia meditazione dei grandi 
modelli, e indispensabile per for- 
marsi un bello stile la continua 
pratica nello scrivere, dapprima 
imilando e traducendo, poscia mau 
mano cercando di acquistar mag- 
gior indipendenza, senza perd sco- 
starsi mai troppo da quei modelli 
che chiamereino insuperâbili.

un consilii! zadarnic acesta, de 
a nu citi marii autori în paginele 
luate ici colo, ci de a citi întregi 
acele opere care s’ aii ales ca 
model, pentru că numai printr’o 
cunoștință complectă a unei opere, 
putem să ne dăm seamă exactă 
despre modul cum arta scrierel este 
tratată în întregul el. Să se mal 
adaoge că a trece cu rapiditate de 
la o pagină la alta a unui autor, 
sau, mal rău, a autorilor deosebiți, 
cauzează o marc confusiune în min
tea noastră, și nu se va putea 
pătrunde calitățile proprii ale sti
lului ce aparține fie-cărul autor, 
ast-fel că în loc de învățătură, capul 
se umple cu o nesiguranță obscură, 
prin care rătăcindu-ne, vom ajunge 
la un rezultat cu totul contrar la 
acela ce ne-am propus.

In fine să nu se uite că afară 
de observațiune, studiul regalelor, 
meditațiunea marelor modele, pen
tru a’șl forma un stil frumos este 
indispensabil practica continuă a 
scrierel, la început imitând și tra
ducând, apoi căutând de a dobândi 
încet cu încet o mal mare inde
pendență, fără însă a se depărta 
prea mult de acele modele pe care le 
vom zice ne-întrecute până aslă-zi.

III. DESPRE COMPOSIȚIUNE. III. DEL COMPORRE.
Fie ca să exprimăm cugetările I Sia che noi esprimiamo i noștri 

și sentimentele noastre verbal sau' pensieri ed alfelti a pov
în scris, în prosă sat! în versuri'' 
noi facem o composiție, care constă 
de necesitate din două elemente: 
materia și forma.

Materia este însuși obiectul 
vorbire!-noastre; forma este or- 
ganisaținnea interioară a operei și 
tot de odată manifestatiunea sa ex
terioară.

Pentru cea ce privește mat eria 
vor bir ei ea este atât de întinsă
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la proporzione, V a rmonia e 
V ordine.

L’ unita consiste nel col lega re 
si șiret (amonte tutte le varie parii 
dell’opera, di modo che ne risulti 
un unico corpo.

cât lumea reală, și nemărginită cât 
spiritul uman. Noi o tragem fie 
din observațiunea sensibilă a lu
crurilor ce ne înconjoară, fie din 
închipuirile mințeî noastre. Așa 
dar, nu numai cea ce există în mod 
material și real poate să ne pro
cure materia vorbire!, dar încă mai 
mult cea ce mintea noastră este 
capabilă de a’șl închipui verosimil, 
ideal sau fantastic; și materia va 
fi cu atât mai demnă să formeze 
obiectul zicere! noastre, cu cât ea 
se va conforma cu înaltele prin
cipii ale adev&rului, bunului și 
frumosului.

Aparține deci filosofici, mai mult 
de cât retoricei, să studieze ele
mentele care conslitue materia vor
birel; fie ca aceasta să aibă fun
dament în lumea exterioară saii în 
lumea psihică, mintea singură este 
acea care trcbue să o tragă de acolo, 
și mintea va obține scopul seu 
numai prin ajutorul filosofici.

Și într’adevSr Cicerone era o- 
bicinuit a zice, că el se învățase 
a fi elocinte nu în atelierele re
toricilor, ci la scoalele filosofilor. 
Noi ne vom mărgini a da aci un 
singur sfat, care cuprinde întregul 
fundamental artei bunei cuvîntărei: 
a observa bine si a cugeta bine; 
aceste sunt condițiunile indispensa
bile pentru a ne procura o mate
rie demnă de vorbirea noastră.

Aparține mai ales retoricei de 
a studia forma care trebue să fie 
dată materiei: forma interioara 
și forma exterioara.

Forma interioară, pe care unii 
o numesc composițiune se basează 
pe patru elemente: unitatea, fondasuquatro elementi: Vunită, 
pro porțiunea, armonia și * 
o r d in e a.

Unitatea consistă în a reuni în 
mod compact toate diferitele părți 
ale operei în cât din ele să rezulte 
un singur corp.

mondo reale e quello infinito delte 
spirito umano. Noi la ricaviamo 
o dall’osservazione sensibile delle 
cose che ci circondano o dalie per- 
cezioni dcl nostro intelletto. E perd 
non solo cid che materialmente e 
realmente esiste pud fornire materia 
al nostro discorso, ma eziandio, e 
piu ancora, cid che la mente no- 
slra e capace d’ immaginare di ve
rosimile, d’ideale o di fantastico; 
e la nostra materia, tanto piîi sară 
degna di cstrinsecarsi in un com- 
ponimenlo, quanto piu sară con
forme ai supremi principi del vero, 
del buono c del bello.

Spetta perd alia filosofia piu che 
alia retlorica lo studiare gli ele- 
menti che costituiscono la materia 
del dire; sia che questa abbia fon- 
damento nel mondo esteriore o in 
quello psichico, e 1’intelletto che e 
chiamato a estrarnela, e 1’ intelletto 
solo, coll’aiuto offertole dalia filosofia 
e in grado di raggiungere lo scopo.

Difatli Cicerone soleva dire ch’e- 
gli ave va imparato ad essere elo- 
quente non giâ nclle oftici ne dei 
retori, ma alia scuqja dei filosofi. 
Noi ci limiteremo a dare qui un 
solo consiglio, che comprende tutto 
quanto il fondamento dell’arte del 
dire: ben osservare e ben pen
sa re; sono quesle le indispensabili 
condizioni per procurarci degna 
materia al nostro discorso.

Alia rettorica spetta principal- 
mente lo studio della forma che 
alia materia convien dare: forma 
interiore e forma esteriore.

La forma interiore, che da ta
lani vien delta composizione si
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La proporzione consiste noi non 
dare ad alcuna parte dell* opera 
un’eslcnsione maggiore o minore 
di quella che il soggetta richiede, 
e in pari tempo nel porre in mag
giore o minore evidenza quelle 
diverse parii che sono chiamate 
a produrre un efletto piu o mono 
grande.

L' armonia consiste nel non dar 
luogo neir opera a materiale al- 
cuno, che non sia, per ogni ri- 
guardo, in picno accordo con tu tio 
il rimanente, e nel far si che tutte 
le parii doi lavoro tendano con- 
cordemente al fine proposlosi dal

ii’autore, e cooperi no, ciascuna dai 
canto suo, all’efletto del tutto in- 
sieme.

Vi ordine consiste nel disporre 
le cose in conformilâ delle rela- 
zioni che esse hannp fra di loro 
e col tutto, nel collocare ciascuna 
a quel posta che logicamcnle le 
spetla o che artist icamente lecon- 
viene.

Queste qualtro principali doti 
del comporre non devono limitarsi 
solo al complesso dell*opera; de- 
vonsi applicare allresi alic singole 
parii, considerando ciascuna di 
queste corne un tutto per rispetto 
alle piii minute suddivisioni.

La forma esleriore che alia ma
teria si conviene ha il suo funda
menta nella lingua e nello stile. 
Dell’unae dcll’altro sie suflicien- 
temente pariata nei dne precedenti 
capitali. Qui, a lilolo d’illustra- 
zione, farcmo seguire alcuni cenni 
sulle origini delta lingua italia
na riproducendo, all'uopo, le piii 
importanți parii della nostra Pro- 
Insione al Corso di Stor ia delle 
Lingue neo-latine, tenuto nella 
R. Universilfi di Napoli (anno ac- 
cademico 1880-81). *
~ ‘ "'71: Prolutinitc del Prqf. L. E.

Isltcralurt comparate.

Proportiunea consistă în a nu 
da la nici una din părțile cari 
compun opera o întindere mal mare 
saft mai mică do cât acea cerută 
de subiect, și în azelaș timp în a 
pune în mai multă sau mal pu
țină evidență acele părți, cari sunt 
destinate a produce un efect mal 
mare sau mai mic.

Armonia consistă în a nu da 
loc în operă la nici un fel de ma
terial care să nu fie, în toate pri
vințele, cu lotul de acord cu res
tul, și în a face ast-fel ca toate 
părțile lucrare!, să țintească în mod 
uniform scopului pe care autorul 
’.șl ’la propus, și ca fie-care să coo
pereze pentru partea sa la efectul 
întregei opere.

Ordinea- consistă in a dispune 
lucrurile conform cu relațiunile, 
care le au între ele și față cu to
tul, in așezarea fie-cărei din ele 
Ia locul ce logicamenlc, sa ti cu 
privirea principiilor artei, li se cu
vine.

Aceste patru calități principale 
ale composiției nu trebue să fie 
mărginite numai la complexul o- 
perei; ele trebue să fie aplicate 
deosebitelor părți, considerându-lc 
fie-care ca un tot, față cu cele 
mai mici divișiunl și subdivisiuni.

Forma exterioara care se cu
vine materiei are fundamentul ei 
in limbă și stil. Despre una și 
despre alta s’a vorbit îndestul în 
cele doue capitale precedente. Aci 
vom mal adăoga ca un fel de ilu- 
slrațiune, câte-va noțiuni asupra 
origin el limbei italiene repro
ducând, pentru acest sfîrșil, părțile 
cele mal importante ale Precnvintă- 
rel noastre la Curs de istoria lim- 
belor neo-latine, ținut la faculta
tea de litere din Neapole (anul a- 
cademic 1880-81). *

* Vezî periodicele Huma țd l'i'uifloln du la 9 lanuariu 1^1 
ftiiugaglia al Cort» di Sturia delle Lhujitc ncu-lidiuc c IstteratHn
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Noi sentiamo ripetero ogni giorno che 
le lingue italiana, francese, spagnuola, ru
mena, ecc. sono

Origini della Lingua Italiana, 
i. 

essa

muoiono: esse si trasformano; solo cib che 
c indivuluo, sia nomo, o brute, o pianta, 
ha vita limitata fra i termini che natura, 
ha stabilite; ciu che e specie si perpetua 
attraverso i secoli, or sotto una or sotto 
altra forma, ne pud nascere o morire. Cosi 
e della r.izza umana, cosi della civiltâ, 
cosi delle lingue, le quali essendo per dir 
cosi lo spirite sensibile degli uomini e della 
civiltâ, apparse nel mondo assieme a queste 
due manifestez ioni della \ita umana, 
non possono che con esse spegnersi. Sa
pele voi in qual caso una lingua potrebbe 
dirsi veramente e realmente morta? Solo 
ipiando per qnalche straordinario avveni- 
mento naturale o umano, che la storia 
non ha per anco registrato ne' suoi annali 
secolari, sparisse ad un tratto dalia faccia 
della terra un popolo intero, si che non 
un solo degli individul che Io compon- 
gono, non un solo dei suoi monumenti 
Ictterari sopravivesse: solo allora avreiu- 
mo il caso d'una lingua morta. Ma il 
popolo Romano, per fortuna nostra e della 
umana civiltâ non fu vittima di una si- 
milc catastrofe; egli in vero subi le leggi 
del tempo, e la forza degli eventi: i suoi 
costumi, le suc istituzioni, il suo spirito, 
la sua lingua dapprima lentamente, poscia 
per le straniere invasioni piu rapidamente 
si trasformarono, ma di tutto ciu nulla 
peri. Noi non siamo i disccndenti dei Ro
mani. figura anche questa eccellenteniente 
rettorica e peru, solo in apparenza, piu che 
giusta: noi siamo i veri, gli stessi Ro
mani, incalzati dai tempo, stretti da po- 
poli vâri, spinti qna e lâ pel mondo, e 
che p rendenuno un seeondo battesimo, 
chiamândoci Italiani. Francesi, Spagnuoli. 
Rumeni, ma, dopo tutto. eambiando solo 
il nome, e restando quei di prima: noi 
siamo sempre latini e, per riguardo all'e- 
poca nuova neu-latini.

ccsso di essere pariata? No (miei 
signori), le lingue non sono come i sin- 

nafe dai latino, lingua goli corpi degli enti sensibili che pdpo- 
che oggi u morta. Bisogna intendersi sul lano l’universo; essd non nâscono, esse non 
val o re delle due parole nascita e morte. | 
Niun dubbio che, qnalora esse non sieno 
che una delle tantu figure rettoriche colic 
quali sogliamo ornare il nostro discorso, 
esse si presentano a noi sotto le speeiose 
apparenze del vero; ma se crediamo con 
tali parole di significare ciu che in esse 
si contienc di reale e di preciso, dichia- 
riamo subito che non sono veramente ap- 
propriate al caso delle lingue in discorso. 
anzi, dico, non sono appropriat.e a nessuna 
delle lingue conosciute. E infatti, senza va- 
lermi del note aforisma di Anassâgora, che 
cioe in questo mondo „nulla nasce, nulla 
perisce,** mi si conceda di stabilire anzitutto 
l’csatto senso di queste due parole nascere 
e morire, qnantnnque non abbiano bisogno 
di grando studio, giacche ognuno le usa piu 
spesso e bene nel loro significato proprio, 
che in quello figurate. La nascita si ma
nifesta in un dato preciso moment o, 
in uu essere che ha giâ in sâ, quando 
ap pare nel mondo, tutti i germi della vi- 
talitâ o della vita; esso u complete lisi- 
camente, se non pcretto moralmente, sin 
dai primo giorno che si mostra alia luce 
del sole; la morte e un fenomeno che pa- 
rimenti avviene ad un tratto, -in un 
moment o j'issu. e che non lascia dictro 
di se niuna traccia di quanto primo for- 
mava la reale essenza dell'oggetto che ne 
fu colpito. Or bene, credcte voi che cosi 
succeda delle lingue? Potreste voi dimii in 
qual ora, in qual giorno, in qual mese, in 
qual anno, in qual epoca almeno, nacque 
una delle varie lingue cosi dette nco-latinc? 
o in qual giorno, in qual anno, quando si 
spense quella che voi ditela madre di ques- 
ti idiomi? sapreste voi lissarmi con preci- 
sione, come pud farlo un ufficiale dello 
„Stato civile4* pei nuli c i morii del suo 
comune, in che tempo si cominciu a 
parlare una lingua qnalsiasi e quando
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* Lnfcrao, XXIV, 10U-1U5; XXV. 4'J sgg.

Considerando clic una lingua, prima 
d’ essere scritta e lingua pariata, e che 
questa si trasforma piu specialmentc in 
causa delle modificazioni che le parole 
sofTrono nella loro estrinsecazione vocale, 
si volle stabilire una teoria la qualo fa- 
ceva derivare 1’ italiano da una trasfor- 
mazione del latino volgare. Diez, il maestro 
della filologia romanza, fu uno dei princi
pali sostenitori di questa opinione. Prima 
di accettarla perd, esaminiamola alquanto 
per vedere se ha tntti i caratteri per 
essere vera. Vi fu veramente in Roma 
una lingua volgare diversa da una lingua 
diremo cosi nobile’} e quali erano i ca
ratteri che spccialiuente le difterenziâ- 
vano? Alia prima domanda ci risponde 
lo stesso Cicerone, il quale in una lettera 
a Papirio Peto gli diee che gli scrive 
plebeio aermone, ciu che vuol dire eliia- 
ramente che vi era anche un aermone 
ariatocratico; ma quanto alle diflerenze 
esse non si possono che arguire. In vero 
ogni uomo colto, ha duc modi di esprimersi 
1' uno di cui si serve quotidianamente, 
pel commercio che ha con tutti in casa e 
fuori, un altro, che e piu Undo, piu ricco, 
piii accurato e di cui fa uso quando gli 
occorre d'intingere la penna nel calamaio, 
o quando discorre di cose gravi ad uo- 
mini di cultura superiore. Questi duc di
verși inodi di parlare, certo hanno esistito 
anche a Roma, ma non come duc lingue 
distinte («erwio vale linguaggio), bensi 
come dne diverși inipieghi della inede- 
sima lingua. Nell’uso quotidiano usiamo 
parole che evitiamo seri vere: la locuzione 
e piii semplice, la frase meu o artiliziosa, 
l’ arie (hi dire insomnia, eccctto che nel- 
l'eloquenza, non ha molto da fare nel 
linguaggio parlato, mentre ha il suo do- 
ininio in quello seritto; laonde varrebbe 
meglio. oggi che i Ciceroni sono troppo 
rari, chiamarla arie dcllo scrivere. Voglio

II.
I glottologi chiamano col nome di lin- vece del latino, che non era piu beu 

glie nco-Iatiiic o romanze 1’ Ha- compreso se non dagli uoniini istruiti. 
Han o, il franceae, il provensale, lo spa- 
gnvolo, il portdgheae, il rumeno, il vallone 
(parlato nel Bclgio) e’il romancio (parlato 
in alcuni cantoni della Svizzera), lingue 
tutte che rapprescntano una unora eta 
dcll'idioma latino.

Fissato adunqueche qnelle che noi dicia- 
mo lingue derivate non sono che trasfor- 
mazioni di un medesimo idionia, vediamo 
in che modo ii latino si e tras format o per 
diventareitaliano. Giâ s’intende chedevesi 
del tutto eliminare la questione del tempo, 
in cui tale fenomeno si prodnsse, giacche, co
me s- e lasciato intendere, le lingue essendo 
manifestazionc naturale dcllo spirito nma- 
no, esse seguono assieme a questo la legge 
del progresso o della decadenza in ogni 
momento della loro esistenza; si puu 
dire che ad ogni ora una lingua abban- 
dona qualche cosa di se e la sostituisce 
con qualche altra cosa novella, fino a 
che insensibilimente diventa tutt'altra, 
pure essendo qnella di prima. Dan te solo 
ha saputo prezentare in uno dci suoi stu- 
pendi quadri * F esempio di consimile ine- 
tamurfosi, e ciu che nella Divina Com- 
media e stupenda fâvola, nelle leggi dello 
sviluppo umano e pura realtâ: oggi non 
siamo piu quelli di ieri, ne siamo an
cora quelli di domani, eppure in questo 
momento noi crediamo vederci quelli di 
prima, ne comprendiamo in che domani 
saremo diverși; solo il corpo peru solite 
tali trastormazioni, lo spirito e sempre 
giovine, esso non ha efâ. Cosi e delle 
lingue, le quali non in un dato momento 
1111 sempre, ma in continuo seguono la 
legge di trasformazione. Dunque F italiano 
non incoinincid ad essere parlato ad un 
dato momento; insensibilimente si venne 
fonnmdo, fino a che verso il XII. secolo 
avea giâ caratteri si proprî da farlo dif- 
fe ren ziare dalie altre lingue neo-latine e 
da eonsigliare gli serittori ad usarlo in-
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III.

In che consta sovratutto la decompo-1 desinenza; e poiche la desinenza rappre- 
in altri termini, quali sentaciu che in grammafica chiamasi Hes- 

sione, e evidente che il segno della lles- 
sione fu il primo destinato a perire. Si 
noti che la lingua italiana e la prima tra 
le lingue romanze che si presenta spo- 
glia dei caratteri della declinazione latina.

dire con cid che fra il modo d’ esprimersi ’ queste non si perdevano, ma mescolan- 
v* era dosi al latino davano origine a diverși 

parlari, che oggi diremmo dialetti; e piii 
tardi quando popoli d’ altra razza inva- 
sero F Italia e le provincie Romane, co- 
storo determinarono, încred gl’ idiomi da 
cssi parlati, la rapida trasformazione di 
tntti questi dialetti nelle lingue italiana, 
francese, spagnuola, rumena, eec. Adunque 
queste lingue cosi dette neo-latine, hanno 
lor fondamento ncl latino, influenzato dai 
parlari esistenti prima e da quelli soprav- 
venuti poseia snl territorio ove esso si 
parlava. Quanto ai nioltcplici dialetti esi
stenti oggi in Italia; essi non sono punto 
il corrompimento della lingua italiana, 
come a molti potrebbe sembrare: osser- 
vandoli anche superfîcialmente si vedono 
anzi tendere ad incivilirsi ed a confon- 
dersi nell’ idioma nazionale; essi conten- 
gono, accanto ad elementi eterogenei in- 
trodottivi dalie straniere occupazioni, i 
diverși gernii dell’ italiano in forinazione, 
conservatisi amorosamente nella bocea del 
popolo, il piu tenace conservatore del lin- 
guaggio de suoi padri, cost ret to a cedcre 
solo dinanzi all’ invadente eiviltâ, la quale 
nobilitândoio, non sempre gli sa conser
vare la grazia e 1’ efiicacia per cui tut- 
ti i dialetti d’ Italia vanno meritumente 
superbi.

sizionc del latino, o 
mutamenti ha sofierto q nes ta lingua per 
diveutare a mo'd’esempio 1*italiano? Max 
Miiller nelle sue „ Lezioni sulla Scicnza del 
Linguaggio* osserva giustamente che una 
delle principali cause di trasformazione 
delle lingue risiede nella naturale intlo- Ne altrinicnti poteva essere, giacche nella 
lenza dei parlanti. Vi e infatti una ten- 
denza in noi tntti di risparmiarc il fiato 
abbroviando le parole, ,e in tale abbre- 
viameuto cid che prima si sagrifica sono 
i snoni meno sonori. Nel latino, ove le 
parole assai di rado hanno 1’ accento to- 
nico sull’ ultima sillaba, la decomposiziono

patria stessa del latino, piu antichi essendo 
gli attacchi che si portavauo alfintegritâ 
della classica espression<*. piii inimediati 
dovevano essere i risnltati di distruzione- 
Erra dunque il Littre quando, nella sua 
„IIintuire de Itt Lungite L'raufainf" e nella 

___  Prefaziono alia „Graminaire huturigue" 
doveva necessarianiente eominciare dalia I del Brachet. dive che il francese ha una

comune, e qnello dei letterati se 
diversitâ quesf era piu nella forma che 
nella sostanza, e delle lingue latine non 
ve ne fu che una; dai cui complesso par- 
lato e scritto uscirono (nori 1* italiano e 
Ie altre lingue romanze.

Dicendo che nel latino parlato c scritto 
ha origine 1’ italiano, dobbiamo tener conto 
anche delle modificazioni che il latino 
snbi (piando si estese oltre i confini del 
Lazio, e in seguito allo invasioni bar- 
bariche. E certo che anche noi tempi in 
cui la potenza romana era al suo piii alto 
apogeo, il latino, se era dapertutto scritto 
allo stesso modo, non poteva essere allo 
stesso modo pronunziato. Ogni popolo ha 
speciali caratteri fisiologici, e la piii lieve 
gradazione etnografica, geografica, e fin 
anche climatologica e capace di determi
nare un diverso modo di pronunzia. Cosi 
un Francese, per quanto abile apprendi- 
torc di lingue, non potrâ mai aquistare 
il cosi detto accento inglcse, il quale ac
cento non e clic il carattere fisiologico 
di un popolo, ne un Italiano potrâ pro- 
nunciare il rumeno, conic uno che e nato 
in Rumania da genitori rumeni. Oltre a cid 
il latino si sovrapponeva ad altre lingue 
gia esistenti noi paesi che le legioni ro
mane venivauo mau mano occupando, e
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smnguis = sssngue. Solamente la ternii- i 
nazione a ...........
erofe e Sirius in icre.- lăudabili* = 'lo- ' 
deeole; caballsirius = cavaliere.— La vo
cale o se fa lunga nel latino s’e conser
vata o anche nell’ italiano: florem = fiere, 
honorem = onore, 8ol=sole. O breve si 
e allungato nel dittongo uo ogni qual- 
volta non fac o va sillaba con consonan
te seguente ed aveva l’accento tonico: 
bonus=bwono, schela =scuola, rota = 
ruota, ?tdi*iz«=nii<»VO,- /6c//o=/uoco,- 
ma rimase o in quei composti ove 1’ac
cente si trova trasportato sn altra sil
laba: bontă, se olar o, rotaia, novello, 
foculare. — La vocale e lunga del latino 
resta nella piu parte dei casi e anche in 
italiano: debeo — debbo, tren = tre, 
înecam = meco. — E breve, se e aecen- 
tata e non fa sillaba con consonante se
guente, si amplifica in ie: decern=di eci,

precedenza (antrrioritc) grammatieale sulle 
altre lingue neolatine. E proprio il con- 
trario che e la veritâ, la quale doveva 
emergere dalie sue stesse diehiarazioni e 
cioe: che nil francese fino al XIV secolo 
presentava la distiozione casuale fra no
minative e accusativo, mentre italiano c 
spagnuolo giâ avevano perdnto tali ca- 
ratteri distintivi*; cid vnol dire che al 
XIV secolo il francese era ancora nel 
suo periodo di forniazione, mentre 1’ i- 
taliano s’ era giâ formata. Osservai giâ 
che i suoni mono sonori sono quelli che 
prima degli altri si sagrificano in pro- 
cesso di tempo. Sono meno sonore tutte 
quelle vocali che non cadono soite l’ac
cento tonico; essendo pronunciate con 
minor forza di voce, esse non producono 
sugli organi aditivi che una indecisa im- 
pressione, la quale si traduce in una ri- 
petizione orale man mano aflievolita. La 
vocale a. per la sua maggiore intensitâ 
in confronto a tutte le altre vocali, ha 
resistito ad ogni modificazione. e la tro- nuto brevemente accennando hanno avuta 
viamo tal quale nel latino e nell' italia- per risultato quelle modificazioni morfo- 
no: iinwr = Simore, enlomus — ctilsiniaio, i logiche che diversificano le lingue ro-

i manze dalia latina. Per cid che riguarda 
»bilis s'e talvolta cambiala in 11’italiano, le piu notcvoli differenze sono:

J. Caduta delle terminazioni casuali ; 
salvo pochissime eccezioni, dall’accusa
tivo singolare con perdita della conso
nante finale, si originano i nomi nella 
loro forma singolare; sul nominativo plu
rale delle due prime declinazioni si fog- 
gia il plurale dei nomi italiani; le prepo- 
sizioni di, a, da sostituiscono le desinenze 
cadate del genitivo, d.itivo e ablative: 
dei tre generi latini maschile, fcmminile 
« neutro, solo i primi due si conservano, 
ia maggior parte doi nomi neutri incor- 
porandosi noi maschili e podii soli of- 
frendo ancora un plurale in a, gramma- 
ticalmente femminile. I prefissi di, a, da 
esistevano per altro, alnieno in germe, 
anche nel latino classico, collo stesso va- 
lore di segnacasi; cosi troviamo espres- 
sioni come qnesta: aoidns de urgente, re-

sia trasportato altrove: decennio, felini», 
pedestre. — La vocale a lunga resta im- 
mutata nell’italiano: flumeii = fiwnc, 
lncein=lncc, bwbalus = l>ufalo. Ma si 
muta in o quando ebreve: ciibitiis = f/emi
to, niiccin = noce, iibi = ove, crucem — 
croce. — La vocale i si conserva se e 
lunga: fidus =fido, liber - libero, scribo - 
scrivo. Suol mutarsi in c quando e breve: 
nivem = neve, sinus = senu, vldua = 
vedora.

E al modo stesso che una vocale si 
cambiu spesso in altra d’ ordinario meno 
sonora, cosi una consonante si mutu in 
altra piu licve e talvolta disparve com
pletamente o per metatesi cambio di po
sta. Ma non istaru qui a farvi una dia- 
gnosi fonetica che mi condurrebbe troppo 
lontano; mio scopo si e di tratteggiare 
quei fenomen! che nel corso delle successive 
lezioni formeranno oggetto di studio coin- 
parativo e analitico. Allora vedremo come 
le alterazioni fonetiche alle quali son ve-

f^l=fielc, pedeni = piede. Resta in- * cordari de aliquo; proficisci ad Romanț, 
vece semplicemente c quando 1’ accento J fidelis ad amicos; da sanda, da rus, ecc.
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IV.

latino:
prodotto ]’ articol o determinante ilt e il 
numerale itnn» ha dato origine all’arti- 
colo indeterminante uno.

III. Cadnta delle tenninazioni del com
parative, il quale, salvo rarissime eccezioni 
(migliore, peggiore, ecc) viene espresso 
cogli avverbi pi'u (plus) e meno (minus) 
posti innanzi nil’aggettivo. Rcsta invece 
la turma îssimo (issimus) del superlative

IV. Gencralizzazione degli ausiliarî a- 
cerc ed esserc per la tormazione doi tempi 
composti e delle voci passive; accanto al 
pcrfctto latino si aggiungono duc altri 
tempi passati, il passato prosslmo e il 
trapassatu remolo, atti a signiticare gra-

bello, mereu una lingua alta a rapprcsen- 
tarlo? Ma lasciamo di discorrere delle 
origini della letteratura, che per oggi ciu 
non entra nel nostro assunto, e limitianioci 
a mostrarvi alcuni fra i primi saggi di 
scritture italiano, quali il tempo nel suo 
poeo rispctto per cose anchc di maggior 
valore, ha voluto rispettarc, favorendo 
cosi il nostro spirito di ricerea e i noștri 
studî. Dico primi saggi noti a noi fino a 
questo giorno: non e impossibile clic do- 
mani, di sotto la p'olvere di bibliotecile e 
di archivî si discppelliseano nuovi docu
ment! i quali facciano perdere il carattere 
di priorifâ a quelli fin qui conosciuti.

i Eppoi non credințe che questi primi saggi 
d'italiano somiglino in qualche cosa a un 
verso di Dunte o a un rigo deliu crdnaea 
di Dino Compagni e nemmanco al’italiano 
di Ciullo d’ Alcamo: se. come vi dissi. 
qneste prime scritture sono il prodotto 
d' uoniini încolți, i quali pa'rlavano un ita
liano ancora in via di tormazione. e evi- 

un miseuglio 
di latino c d’italiano o meglio un latino 
in disfaciinonto e un italiano in embrionc, 
riprodotti eon un* ortografia che non ura 
ancor stata a scuola da niun maestru di 
grammatica. Ma non monta: auzi nui

La stessa impossibilitâ in cui ci tro- 
vianio di stabilire 1’epoca in cui 1’italiano 
cominciu ad essere parlato, ci si presenta 
allorquando c questiono del tempo in cui 
1' italiano per la prima volta fu adoperato 
nella scriitura. Intendiamoci bene eh’io 
qui non parlo dei primi monumenti let- 
terart, la cronologia dei quali non e piu 
da determinare, grazic alic dotte ricerche 
di nomini come il Bartoli, il Raina, il 
D'Ancona, il Dai Lungo, il Monaci ed 
alții podii, che per le loro preziosu pubbli- 
cazioni godono meritata lama di seopri- 
tori delle origini della Letteratura ita
liana. Che altro u lingua scrittn. altro e 
lingua lotteraria. Se quella fa capolino a 
poco a poco fra le scritture del latino c 
per servire a bisogni d’uoniini incoiti, i 
quali si trovavano un giorno nell’assolula 
necessitâ d* intingere la penna nel cala- 
inaio usando il iinguaggio vplgare, il solo 
ad essi noto, questa non puo apparire 
clic aUorqnando uoniini geniali penseranno 
che la lingua italiana e abbastanza ma- deute che v* incontreremo 
tura e quindi capace di rappresentarc il 
hello in (uita la sua estonsione e con som
nia potenza. E che altro infatti u lette
ratura se non espressionc dello spirito 
umano, in quanto esso sa eoncepire il

II. Dcterminnziono piu certa del nome, | dazioni di tempo in rapporto ad azioni 
mereu l'articolo, il quale non esistevanel che si succcdono; distinzione del duplice 

il pronome dimostrativo iile ha . senso del congiuntivo, mereu l'introdu- 
zionc <lcl modo condiționale, c nuova 
forma del Juturo, mereu il presente di 
avere e l'infinito del verbo fondamentale, 
allo scopo di evitare la confusione tra fu- 
turocinipcrfetto o congiuntivo 'țaincro= 
ho da amare, ho a amare, a amare ho, 
amar1 ho, amaro, amero). ■

V. Aggiunta della terminazronc mente 
agii aggettivi, per formare gli avverbi di 
modo. Tale aggiunta non e che un* esten- 
sione dell'uso e del signiticato che anchc 
i latini facevano dell' ablativo di meu*. 
Infatti leggesi in Virgilio: Afanet alta 
mente reportam; e in Ovidio: limi
tam forti mente rchendus eqvm, ecc.
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ne siamo piu lieti, giacche una si fatta 
specie di lingua ci mostra in tutta la sua 
evidenza quanto esattasia la nostra teoria 
del lento trasformismo del latino in lin
gău romanza.

Jn documenti del secolo IV e V tro- 
viamo mesis, Aguslas, nobe, septe, underi, 
decenove, invece di mensis, Augusta# no- 
vem, sept cm, undecim, decent et novem.

In scritture del. secolo VI si legge: 
visse, con, nomcro, vindclrice, forme qneste 
giâ italiane.

In una Carta Pisana del 730 si trova 
scritto: de uno la*ere corrc via /niblica; 
e nei Documenti Lucchesi: dc vno 
decorre via publica, nomero qnindeci (anno
746) ; in loco qui dicitur Caslellane (anno
747) ; una libra ccra (a. 748); reddere 
dcbeamus vno soldo bono cxpendibile (a. 
759); Prandivm eorum tali sil per omncm 
septimana: scaphilo grano pane, coda, et 
duo congia vino, et duo congia de pul- 
mentario faba et panico mixlo, bene spisso, 
et con (Ut o de undo aut oleo (a. 765); red
dere pr om etti mus una amfora vino.... et uno 
porccllo (a. 776); medietate vino puro (a. 
792); mcdietatem cinam purum.... et me- 
dietatem castanie, et mcdietatem fica siccke 
(a. 818); reddere per singulos anno#... 
vno vestito caprino teslo in sirico, et uno 
tappitte (a. 846); e le citazioni potrebbero 
continuar numerose, se non credessimo che 
quesțe bastino a mostrare come il latino 
cominciasse a trasformarsi in italiano, per 
1° mono lin dal_ secolo IV. Finalmente, 
arrivando al secolo X_. c'iinbattianio in 
nn breve periodo in cui quasi tutte le 
parole sono italiane o, come allora si di- 
ccva, in volgare. Talc periodo, ripetuto 
quattro volte, trovasi in una carta origi
nale dell’arcliivio di Montecassino, scritta 
noi 960:

„Sao ko kelle terrc per kelle fini, (pic 
ki contene, (renta a’nni le possette parte 
Sandi Bcnedidi* (So che qnelle terrc 

■ per quei lini [confini] che qui contiene [si 
trovano descritti] trent’ an ni le possedette 
la parte [il inonastero] di San Benedetto.

In un dipinto del XI. secolo, apparte-

nente alia basilica di San Clemente, so- 
polta fra le rovine nel 1084, e i cui a- 
vanzi tornarono alia luco podii anni or 
sono, si leggono accanto a certe ligure 
occupate a trascinare un fusto di colonna 
sotto la direzione di un capo, le segnenti 
parole, clic il dipintorc intende mettere 
in bocea ai suoi personaggi:

,.Fălite dercto c.o lo palo, Carvonccllc!— 
Albcrtel, (rai!—Fiii de.... câni, trăite* 
(Fagliti di dietro col palo, Carvonccllc! 
Alberto tira! — ligii di câni, tirate).

E della metâ del XI. secolo e una carta 
sarda con la qnale il gindice Mariano de 

latum Lacon concede a quei di Pisa certe esen- 
zioni da tributo:

„In nominc Domini. Amen. Ego judice 
Mariano de Lacon fazo ista carta ad ho- 
norc de omnes horn i nes de Pisa#, per xu 
toloncu ci mi pcdcrunl, e ego donolislu 
per ca li sso ego amicii carii, c ilsos a 
inimi* (Io giudice Mariano di Lacon fac- 
cio qnesta carta ad onore di tutti gli uo- 
mini di Pisa per il dazio che mi doman- 
darono c donoglielo perche gli sono io 
amico caro ed essi a me).

Pare che appartcnga pure al XI secolo 
una Formula di Confessione, contenuta in 
un codice proveniențe dall’antico monas
tero di S. Eutizio presso Norcia, in cui il 
penitente dopo aver pronunciato tre volte: 
Domine, mea culpa, prosegue cosi: „Me 
accuso de lu. corpus Dei, k’io indigna- 
mente In accepi. Mc accuso de li mei ad- 
pufrini, el de quclle jicnitcutie k’illi me 
pusero e nnolU observai. Me accuso dc lu 
genitorc meu et dc la gcnitrice mia et dc 
li proximi mei, kc ce non abbi (piella di- 
ledione ke me senior Dominidcu comman- 
dao. Mc accuso de li mei sandidi et dc 
lu sandu baptismu, kc promiscru. pro mc 
et noii’ observai. Mc accuso dc la decerna 
et de la primilia et dc ojjcrtionc, kc nuo 
la dei siccomo far dibbi. Me accuso dc le 
sande quadragessime d de le vigilic dc 
l' apostoli d dc Ic jejunia. llll-or lempora, 
k' io noii’ observai. Me accuso de la sanda 
treva, k’ io noii' observai siccomo pronii- 
si, eccetera, eccetera.“
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cosi

Del vârî coinponinieuti.Despre diferite composițiuiii.

sott’ altre spoglie ed e destinato a nuove e 
continue trasformazioni. L’ italiano d'oggi 
non e proprio quello di alcnni secoli ta, 
e se le sne alterazioni sono poco sensi- 

' bili gli e che tin ora rimase per dir cosi 
trincerato nelle opere dei somnii scriitori, 
onor.* e gloria della nostra letteratura; i 
molti dialetti d*Italia hanno contribuita 
assai a conservarcelo piu intatta, ed e quasi 
direi ingratitudine la nostra che cercliiamo 
di sbarazzarci di loro; ma sc cio vale a 
mostrare 1' Italia piu unita, sagriticliianio 
pure a questo nobilissimo intento i cento 
parlari d'Italia, scuza dissimularci tutta- 
via che la bella lingua di Dante, di Mac- 
chiavelli e di Parini, una volta che sară 
nella bocea di tutti, correrâ gran pcricolo 
di sciupare gran parte di se, c Dio sa 
qual lingua sară quella che fra qualche 
secolo parleranno i noștri nepoți; nia 
purehe ancli’essa ci rappresenti la gloria 
del nostro paese, sia benedetta: essa del 
resto non sară clic il naturale efietto del 
trasforinismo, anima c necessitâ della vita.

materia del dire: la Prosa- e la 
Poesia.

La Prosa e l’espressione natu
rale per eccellenza, la quale e alta 
a ritrarre le cose nella loro realtâ 
eslrinseca ed ha suo fondamento 
sovratutta nel raziocinio.

La Poesia e linguaggio regolato 
da certe leggi armoniche, inspirato 
piu che altro dai sentimente ecci- 
tato in noi dalia considerazione 
del inondo psichico, e avente suo 
principal fondamento nella imagi- 
nazione.

A seconda che prevale nello scrit- 
tore la facollă del ragionamente 
o quella della imaginazione, e a se
conda del vario modo di conce- 
pircla propria materia, nasce quella

Del secolo XII. c la notissima iscri- 
zione del Duomo di Ferrara. che 
stionava nella sua prima redazione:

Tâ mile cento trenta centpie nato, 
Fo questo templo a S. Gogio donato 
Da Glelmo ciptadin per su am ore, 
E mea fo V opra. Nicolao Scolpture.

E non mi spingo piu oltre, poiche giâ 
non e piu la lingua in formazione, nia 
la letteratura nelle suc origini, che si mo
stra nei -1 verși che alludono alia impresa 
di Castcldardo e nel contrasto bilingue 
del trovatore provenzale Rambaldo di 
Vaqueiras, scritto verso la line del se
colo XII.

In questa rapida eorsa fatta attraverso 
alic origini della lingua italiana si par
iata che scritta ho tentato di mostrare, 
benche imperfettamente, la veritâ del mio 
primo assunto, e cioc che la lingua ita
liana assieme alle altre piu giovani sue 
sorelle non e che la continuazione del 
latino, idioma che non e morto, nia vive

Două sunt formele limbagiului I Due sono le forme di linguaggio 
cu care scriitorul poale să îmbrace con cui lo scrittore pud vestire la 
materia vorbire! sale: Prosa și 
Poesia.

Prosa este espresiunea naturală 
prin escelență, capabilă de a re
produce lucrurile în realitatea lor 
estrinsecă, și care are fundamentul 
mai ales în raționament.

Poesia este limbagiul supus la 
niște regiile de armonie, inspirat, 
mai cu deosebire, de sentimentul 
escitat în inima noastră prin con- 
siderațiunea lume! psihice, și care 
are fundamentul seă principal in 
imaginațiune.

După ce predominează mal mult 
în scriitor facultatea raționamen
tului sau a imaginațiune!, și după 
deosebita manieră de a considera 
materia' sa propriă, se naște acea
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cală cu totul neregulată, cea ce 
servește a procura versului mal 
mare originalitate și armonie: insă 
în prosă aceasta ar fi afeclațiune 
și cauză de obscuritate. Poesia evi- 
tează vorbele prea lungi sau de 
sunet neplăcut, și acele înfine care 
sunt de un caracter prea vulgar: 
pe când prosa are adesea trebuință 
neapărată de asemenea cuvinte, 
pentru a preciza cugetarea fără 
posibilitate de confusiune.

In cea ce privește stilul, deose
birile sunt și mal importante, și 
putem zice chiar că deosebirea de 
stil constitue deosebirea capitală 
între prosă și poesiă. Prosatorul 
țintește mal mult la claritate: Poetul 
la eficacitate; Prosatorul concepe 
lucrurile în realitatea lor logică și 
materială: Poetul Ie concepe în 
efectele asupra subiectului simțitor, 
deci în poet, este mal mare și 
mal importantă freCuență și viva
citatea figurilor de cuvinte, de con
strucție și de cugetare; armonia 
cuvîntărel este asemenea foarte în
grijită ; Prosatorul consideră și es- 
pune lucrurile în ordinea lor este- 
rioară, saft în acea prin care ele 
pot deveni mal accesibile minței 
noastre: Poetul urmează de pre-

diversitate do limbă și de stil care 
deosebește prosa de poesiă.

Limba poetică italiană ’șl per
mite de a întrebuința adesea-orl 
vorbe nu prea obicinuite, sau luate 
direct din latinește; cea ce nu 
poate prosa, din cauza legilor cla- 
ritățel si ale purilăței. Vorbele în

diversilă di lingua c di slile checon- 
tradistingue la prosa dalia poesia.

La lingua poetica italiana si per
inei te di adoperare parole spesso 
aliene dall’ uso o prese a preslito 
diretlamente dai latino; cio che 

t non pud la prosa, per rispello alle 
leggi della chiarezza e della puri- 

poesiă sufere câte-odată niște mo-1 lâ. La poesia fa subire lalora alle 
dificărl ne-compatibile în prosă. i parole modificazioni non concesse 
Ast-fel sunt licențele de prescur- alia prosa. Tali sono le focewsedi 
tare, satî de prelungire, saii de' troncamento, di allungamento, di 
preschimbare de litere, sande ac- melatesi e di trasporlo d’accenlo, 
cent, necesare pentru armonie și neccssarie al ritmo o alia rima, 
rimă. Poesia admite o alăturare de La poesia ammelte un accoppia- 
vorbe și o conslrucțiune gramali- mento di parole e una costruzionc 

grammalicale del iu tio irregolare, 
cio che serve a dare maggiorc o- 
riginalitâ e armonia al verso, ma 
che in prosa sarebbe alfeltazione 
e causa di oscurită. La poesia e- 
vila parole cccessivamenle lunglie 
di suono ingralo c infine quelle che 
hanno carallere di troppa vol- 
garitâ, menire la prosa, ha biso- 
gno di servirsi di tali parole quando 
vuol precisare il pensicro senza 
possibilitâ di confusione.

E. quanto allo slile, le diflerenze 
sono anche piti nolevoli, auzi pos- 
siaino dire che la diversilă dello 
slile coslituiscc l’essenziale diver
silă fra prosa e poesia. II Prosa- 
tore intende sovralutto alia chia
rezza: il Poela mira aii’ efficacia: 
il prosalore concepisce le cose nella 
loro logica o materiale realtâ: il 
Poela nei loro eflelli sul subbielto 
senzienle, -e quindi nel poela e 
maggiore la frequenza e piu nota
bile la vivacitâ delle figure di pa
rola, di coslrullo e di x concetto, 
piu curata l’armoniosilâ del dire; 
il Prosatore considera ed espone 
le cose nel loro ordine estrinseco, 
od in quello per cui meglio si fa 
accessibile Ia loro conoseenza alia 
nostra mente: il Poela segue di
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ferință ordinea cu care se succedă 
percepțiunile înlr’un suflet mișcat, 
sau în care le consideră acela care 
este stăpânit de vre-o pasiune.

preferenza 1’ ordine con cui si suc- 
cedono le pcrcezioni in un animo 
commosso, o in cui le considera 
chi e dominalo da tale o tal’altra 
passione.

Salvo il vario modo di conce- 
e di traIlare la materia del 

dire, lanto il prosatore che ii poeta 
possono prendere come argomento 
di composizione il medesimo og- 
gelto. La diversitâ dell’oggetto 
dă luogo alia varietâ di componi- 
menli in prosa e in poesia. E na
turale quindi che s’inconlrino gli 
stessi generi e nell’una e nelfal- 
tra: alia prosa narrativa, la quale 
comprende la st oria, il roman- 
zo, la no vel la, la fa voi a, ecc., 
corrisponde la poesia narrativa, 
che comprende il poema epico, 
il poema romanzesco, il poe- 
melto, la novella poetica, 
ecc.; alia prosa descrittiva cor
risponde la poesia descrittiva. Ma 
qui e bene osservare che questo 
genere d’ordinario non abbraccia 
tutlo intero un componimento, e 
si trova piii spesso incorporat© alia 
prosa e alia poesia narrativa, o 
didascalica, lai voi ta anche alia pro
sa oratoria; alia prosa didasca
lica, che comprende il trattato, 
il dialogo e la lezione, corri
sponde la poesia didascalica, che 
comprende il poema didattico, 
il ser mo ne, Ia satira, ecc.: 
alia prosa drammatica, che com
prende (secondo la mia divisione) 
il d r a m m a, la c o m media e 
la farsa, corrisponde Ia poesia 
drammatica, che comprende la 
tragedia, il m e 1 o d r a ni in a e 
la corn med ia in verși. Si tro- 
vcranno piti oltre le ragioni che 
mi hanno determinate a distin- 
guere Ia prosa dalia poesia drani-

Afară de modul deosebit de a, 
concepe și de a trata materia cuvin- pire 
tărei, atât prosatorul cât și poetul 
pot lua de argument pentru com- 
posițiunile lor acelaș obiect. Diver
sitatea obiectului dă naștere la di
ferite feluri de composițiunl în prosa 
și în poesiă. Este deci natural, ca 
să avem aceleași genuri atât la 
una cât și la cea-l-allă: prosei 
narative, care cuprinde istoria, 
romanul, nuvela, fabula, ele., 
corespunde poesia narativa, care 
cuprinde poema epică, poema 
romanțească, mica poemă, 
poema oroico-comică, nu
vela poetică, ele.; prosei des
criptive corespunde poesia des
criptiva. Dar aci e bine să ob
servăm ca acest gen, de ordinar, 
nu îmbrățișează o întreagă com- 
posițiune, ci se află mal des in
corporat cu prosa și poesia na
rativă, satl didactică, câte odată 
chiar cu prosa oratorică; prosei 
didactice, care cuprinde trata
tul, dialogul, lecțiunea, co
respunde poesia didactică, care 
cuprinde poema didactică, scr
in o n u 1, satira, etc.; prosei 
dramatice, care cuprinde (dupe 
împărțirea mea) drama, come
dia și farsa, corespunde poesia 
dramatică care cuprinde trage
dia, melodrama și comedia în 
versuri. Se va vedea mai departe 
(vezi pag. 768: poesia dramatică) 
motivele ce m’au făcut să deose
besc prosa de poesia dramatică; 
și pentru a justifica o ast-fel de 
inovațiune ’ml va fi de ajuns să 
întreb la care gen aparțin dramele malica; e per giustilicare tale in- 
lul Ferrari și comediile lui Goldoni, novazione mi baslerâ domandare 
scrise cea mal mare parte în prosă. a qual genere apparlengono i dram-
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ini di Ferrarie Ic commedie del 
Goldoni, il maggior nuinero seriile 
in prosa. Se ad esempio di Iutii 
gli allri autori di Istituzioni letle- 
rarie avessi considerat o solo una 
poesia drammalica, la risposla po- 
trebbe riuscire a molii alquanto 
difficile. Finalmente diro che i soli 
generi, esclusivamenle del dominio 
della prosa, sono V ora lor io el’e- 
pislolare, non potendosi conside
rare le arringhe immaginarie, che 
spesso orna no i piu bei poemi, e 
e le epistole in verși, quali esempî 
del genere. D’allronde ufficio del- 
T eloquenza e quello di persuadere, 
e quello della leltera d’informare. 
Ora la persuasione di interessi pub- 
blici o la trattazione per leltera di 
aHari privați non possono trovare 
la loro naturale espressione che 
nella prosa, la quale e linguaggio 
chiaro e evidente, da Iutii usalo, 
e da lutti inleso.

Seguendo poi 1' esempio dei mi- 
giori Irattatisti noi facciamo qui se-

de composițiunT în prosa, și mai 
departe (pag. 641 și urm.) acea 
a diferitelor composițiuni in poe- 
siă. Atât unele cât și altele ne 
oferă ocasia de a îmbogăți cartea 
noastră cu numeroase esemple re
lative la fle-carc gen, și pe când 
acestea vor servi de ilustrațiune 
la definițiuni ce le vom da, ele vor 
forma o utilă și interesantă Cule
gere aleasă, în care s’au reprodus 
cele mai frumoase pagine a ma
rilor prosatorl și poeți italieni.

specie di composizione in prosa, e 
piu olt re (pag. 641 e seg.) quella 
delle diverse composizioni in poesia. 
Tanto le une che le altre ci ofTrono 
l’opporlunitâ di arricchirc il noslro 
libro di numeroși saggi relativi a 
ciascun genere, e menire questi 
illuslrano le brevi defmizioni che 
man mano daremo, coslituiranno 
un’ utile ed interessante Cresto
mația, in sui trovano poslo Ic piu 
belle pagine degl’insigni prosalori 
e poeți ilaliani.

Dacă conform cu exemplul lululor 
celor l’-alțî autori de Inslituț.iunI 
literare as li considerat numai o 
poesie dramatică, respunsul ar pu
tea să fie pentru mai mulți cam 
greu. In fine voit! mai adăoga ca 
singurilc genuri cari sunt de do
meniul esclusiv al prosei sunt ora
toricul și epistolarul, de oare-ce 
nu se pot considera ca exemple 
ale genului cuvințările elocinte ce 
se află adesea în cele mai frumoase 
poeme, și epistole în versuri cari 
aparțin mai bine genului didactic. 
Pe de altă parte scopul elocințeî 
este de a convinge, și acela al 
scrisoarei de a informa. Insă nici 
persuasiunea intereselor publice, 
nici tratarea afacerilor particulare 
nu pot să’și găsească expresiunea 
lor firească de cât în prosă, care 
este un limbagiu clar, evident, în
trebuințat de toți, și de toți în
țeles.

Urmând csemplul celor mai buni 
tratatiști, vom prezenta mai îna
inte clasificarea diferitelor specii guire la classiflcazione delle varie
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neva o pari, o superiore al nemico; e qualunque se gli opponeva, o 
e’perdeva il tempo e i denari, o lo Stato. Delle difficoltâ adunque 
che ebbe dentro alia ciltâ e fuori, fu il fine glorioso per Iui, e dan- 
noso per gli inimici: c percio sempre Ie civili discordie gli accreb- 
bero in Firenze stato, e Ie guerre di fuori potenza e riputazione.

Ebbe la sua prima etâ piena di travagli: come 1’ esilio, la cattura, 
i pericoli di morte dimostrano; c dai concilio di Costanza dove era 
ito con Papa Giovanni, dopo Ia rovina di quello per campare Ia 
vita, gli convenne fuggire travestite. Ma passati quarant’anni della 
sua etâ, visse felicissimo; tanto che non solo quelli che s’accosta- 
rono a lui nelle imprese pubbliche, ma quelli ancora che i suoi lesori 
per tutta F Europa amministravano, della felicita sua parteciparono; 
e Iutii quelli che dai consiglio e lori una sua dipendevano, arricchi- 
rono grandemente. E benche negii edifici dei tempii e nelle elemosine 
egli spendesse continuamente, si doleva qualche volta con gli amici, 
che mai non aveva potuto spendere tanto in onore di Dio, che lo 
trovasse ne’suoi libri debitare.

Fu di comunale grandezza, di colore ulivigno e di presenza vene
rabile. Fu senza dottrina, ma eloquentissimo e ripieno d’ una naturale 
prudenza: e percio era officioso con gli amici, misericordioso coi 
poveri, nelle conversazioni umile, nei consigli căuto, nelle esecuzioni 
presto, e ne’ suoi detti e risposle era arguto e grave. Domandândogli 
la moglie poche ore avanti la morte, perche tenesse gli occhi chiusi, 
rispose: per avvezzargli. Fu ancora degli uomini letterati amatoreed 
esaltatore: e percio condusse in Firenze 1’ Argiropolo, uomo di na- 
zione greca, e in que’ tempi. letteratissimo, acciocche da quello la 
gioventii florentina la lingua greca e l’altrc sue dottrine potesse ap- 
prendere. Nutri nelle sue case Marsilio Ficino, secondo padre della 
platânica filosofia, il quale sommamente amo; e perche potesse piu 
comodamente seguitare gli studî delle lettere, e per polerlo con piu 
sua comodilâ usare, una possessione propinqua alia sua di Careggi 
gli don6.

Questa sua prudenza adunque, queste sue ricchezze, modo di vi- 
vere e fortuna, lo fecero a Firenze dai cittadini temere e amare e 
dai principi non solo d’Italia, ma di tutta F Europa maravigliosamente 
stimare. Dondd che lascio tal fondamento a’suoi posteri, che poterono 
con la virtu pareggiarlo, e con la fortuna di gran lunga superarlo; 
e quella autoritâ che Cosimo ebbe in Firenze, non solo in quella ciltâ, 
ma in tutta la cristianitâ averla meritava.

Nondimeno negii ultimi tempi della sua vita senii gravissimi dispia- 
ceri: perchO dei due figliuoli ch’ egli ebbe, Pictro e Giovanni, queste 
mori nel quale piti egli confidava; quell’altro era infermo, e per Ia 
debolezza del corpo, poco alto alle pubbliche e private faccende. Di 
modo che facendosi portare dopo la morte del figliuolo per la casa, 
disse sospirando: Questa e troppo gran casa a si poca famiglia. An- 
gustiava ancora la grandezza dell’animo suo, non gli părere d’aver 
accresciuto l’imperio fiorentino di un acquisto onorevole. Pare vagii, 
oltre di queste, per Finfermitâ del corpo, non potere nelle faccende 
pubbliche e private porre F antica diligenza sua, di qualitâ che le
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une e le altre vedeva rovinare: perche la cittâ ora distrutla dai cil- 
tadini, e le soștanzc dai miniștri e. dai ligliuoli.

Tulte queste cose gli fecero passare gli ultimi tempi della vila 
inquieli. Nondimeno mori pieno di gloria e con grandissimo nome; 
c nella ciltâ e fuori, tulii i ciltadini e Iutii i principi cristiani si clol- 
sero con Piero suo figliuolo della sua morte; e fii con grandissima 
pompa alia sepoltura da tulii i cittadini accompagnato, e nel tempio 
di Sau Lorenzo sepollo. e per pubblico decrete sopra la sepoltura 
sua <Padre della Patria» nominale.

Maccliiavelli) 
Istorie Fi o ren tine.

2.
ILa Conțiura <le" Paim.

. Giuliano de’Medici 'nipole del gran Cosiino, nato di Pictro suo 
figliuolo, era per leggiadria, piacevolezza e eortesfa quasi pari a Lo
renzo suo fralello.

Questi due fratelli erano mirabilmente insieme d’accordo, c feli- 
cemente governavano lo Slato, avendo cosi saviamenle distribuite 
gli uffici, e compartilo gli onori col dovcre. che nou erano punte dif- 
ferenli dagli altri cittadini ne in abito, ne in Iflolo di nome maggior 
che il civile. Era pero stimate ch’essi avanzassero Iutii gli altri con 
Vautoritâ solae per onorata virtu e grandezza erano riputati principi 
della citlâ.

Sola la famiglia de’Pazzi, d’uomini abbondante edi ricchezze. ma 
superba e poco graziosa appresso il popolo. non poteva soppor- 
tare questo manifeste principate che i fratelli de’Medici avevano 
nella ciltâ. Onde per questo cospiro-col conte Riario lor congiunto 
di voler ammazzare i due fratelli. Âncb Francesco Salviati, Arcive- 
scovo di Pisa, avcva concello un odio crudele contro de’ Medici, e 
tulte si era accostalo al Riario e ai Pazzi.

La congiura fu lungo tempo innanzi tratlala segretamonle in Roma, 
e si crede che tulte il disegno di essa derivasse da papa Sislo di cui 
era famigliare Francesco de’ Pazzi. Traltarono i Pazzi di ammazzare 
in villa a tavola i due fratelli; ma caduti di quella speranza prolun- 
garono a dover fare la cosa la domenica che veniva appresso, o pro
prio nella chiesa maggiore. ,

Compartirono tra loro gli uffici di condurre l’impresa con questo 
ordine, che Francesco de’ Pazzi e Bernardo Bandini ammazzassero 
Giuliano; e Antonio di Volterra insieme conSlefano pedante de* Pazzi 
assaltasse Lorenzo, quando in mezzo alia messa il prete alzerebbe 1’6- 
stia. L’ arcivescovo di Pisa con lacopo Poggio e co’Salviati e ade
renți pigliasse il palazzo facendo* visla di andare a salutar il Gonfa- 
loniere. (G io vio) ,

Fatta questa deliberazione, se n’andârono nel tempio (di sania 
Reparata), nel quale giâ il cardinale (Riario) con t.orenzo de’Medici 
era venuto. La chiesa era piena di popolo, e l’ufficio divino comin- 
ciato, quando ancora Giuliano de’Medici non era in chiesa. Onde 
che Francesco de’Pazzi insieme con Bernardo alia sua morte desti-
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di quella grandezza

3.
flZfllsiI&a kii9 lîaiâB'e <lel Secol» XV.

Dappoi che l’Imperio romano, disordinato principalmente per la 
mutazione dogii antichi costumi, comincid (giâ sono piii di miile anni) 

ia declinare, alia quale con maravigliosa virili e

nati andarono alle suecase a Irovarlo, e con prieghi e con arie nella 
chiesa lo condiissero. E cosa veramente degna di memoria, che tanlo 
odio, lanlo pensiero di tanlo eccesso si potesse con tanlo cuore e 
tanla oslinazione d’ânimo da Francesco e da Bernardo ricoprire; 
perchd eondottolo nel lempio, e per la via o nella chiesa con mot- 
teggi e giovenili ragionamenti lo ihlrattennero. Ne manco Francesco, 
sotto colore-di carezzarlo, con le mani e con le braccia slrigncrlo, 
per vedere se lo Irovava o dicorazzao d’altra simile di fesa inunilo. 
Sapevano Giuliano e Lorenzo l’acerboanimo de’Pazzi contra diloro; 
e com’eglino dcsiderâvano di torre loro l’autorila dello Stato, ma 
non lemevano giâ della vila, come quelli che crudevano, clic quando 
pur eglino avvessero a tenlare cosa alcuna, civilmenle e non con 
tanla violenza l’avessero a fare. E percid anche loro, non avendo 
cura alia propria salute, d’essere loro amici simularono. Sendodun- 
que preparați gli ucciditori, quelli a canto a Lorenzo, dove per la 
molliludine che nel lempio era. facilmente c senza sospetto polevano 
stare, e quelli altri insieme con Giuliano, venne l’ora destinata: e 
Bernardo Bandini con un’arme corta a qucllo efifello apparecchiala 
passd il petto a Giuliano, il quale dopo pochi passi cadde in lerra; 
so'pra il quale Francesco de Pazzi gollâlosi lo empie di ferite, e con 
tanlo studio lo percosse, che accecato da quel furore che lo por- 
lava, se medesimo in una gamba gravemenle oflcsc. Messer Antonio 
e Slelano dall’allra parte assalirono Lorenzo. e menulogli piu colpi, 
d’ una leggier ferita nella gola lo percoșsero. Perche o la loro negli- 
genza, o l’animo di Lorenzo, che vcdutosi assalire, con le arini.sue 
si direse, o l’aiulo di chi era seco, fece vano ogni slorzo di cosloro. 
Talche quelli sbigottili si fuggirono e si nascosero, ma di poi rilro- 
vati furono viluperosamente morii e per tutta la ciltâ trascinati. Lo
renzo dall’allra parte rislrettosi con quelli amici che egli aveva in- 
lorno, nel sacrario doi Lempio si rinchiuse. Bernardo Bandini, morlo 
che vide Giuliano, ammazzd ancora Francesco Nori ai Medici ami- 
cissimo, o perche l’odiasse per antico, o perche Francesco d’aiu- 
lare Giuliano s’ingegnasse. E non conlento a quesli due omicidî, 
corse per Irovare Lorenzo c supplire con l’animo e preslezza sua a 
quello che gli altri per la lardilâ e debolezza loro aveano mancato: 
ma Irovâlolo nel sacrario rifuggilo, non poleite farlox Nel mezzo di 
quesli gravi e tumulluosi Accidenli i quali furono lanlo terribili che 
pareva che 1 lempio rovinasse, il cardinale si ristrinse alt’ altare, 
dove con fatica fu dai sacerdoți tanlo salvate, clie la Signoria, ces- 
salo il rumoro poleite nel suo palagio condurlo; dove con grandis- 
simo sospetto infino alia liberazione sua dimoro.

Nacchiavelli,
Ist urle Fi o ren line.



582

fortuna era salito; non aveva giammai sentito Italia tanta prosperitâ, 
ne provato stato tanto desiderabile quanto era quello nel quale sicu- 
ramente si riposava l’anno della salute cristiana miile quattro cento 
novanta e gli anni che a quello e prima e poi furono congiunti. 
Perche, ridotta tutta in somnia pace e tranquillitîi, coltivata non 
meno ne’luoghi piti montuosi e piti sterili che nelle pianure e re- 
gioni sue piu fertili, ne sottoposta ad altro imperio che dei suoi me- 
desimi; non solo era abbondantissima d’abitatori, di mercalanzie c 
di ricchezze, ma illustrata sommamente dalia magnificenza di molii 
principi, dallo splendore di molte nobilisime cittă, dalia sedia e mae- 
slâ della religione: fioriva di uomini prestantissimi nell* amminislra- 
zione delle cose pubbliche, e d’ingegni molto nobili in țulte le dot- 
trine, ed in qualunque arte preclaraed induslriosa: ne priva, secondo 
l’uso di quella etâ, di gloria militare: e ornatissima di tante doti, 
merilamente appresso a tutte le nazioni nome e lama chiarissima 
riteneva.

Della qual felicita, ollre ad allre căușe, per consentimento comune, 
se ne dava laude non piccola a Lorenzo de’Medici il quale dispo- 
nendo quasi a suo arbitrio delle forze dei Fiorentini, ed avendosi 
congiunto con parentado Innocenzo VIII Pontefice Romano, si aveva 
acquistata grandissima riputazione per tutta Italia; ed era lutto in- 
tento a fare che le cose d’ Italia si stessero bilanciate in maniera, 
che piu in una, che in un’allra parte non pendessero: conoscendo 
egli bene, che se alcuno dei maggiori potentati ampliava la sua po- 
tenza sarebbe stato di molto pericolo alia Repubblica Fiorentina, e 
a se proprio. Inclinavano ancora al medesimo consiglio Ferdinando 
d’Aragona Re di Napoli, e. Lodovico Sforza: il quale sotlo ii nome 
di tutore di Gian Galeazzo suo nipote, usurpava il governo dello Stato 
di Milano: perciocche ambedue temevano il pericolo, che loro pareva 
soprastare dalia polenza de’Vencziani. Continuăvasi adunque per 
questi e per altri rispetti una confederazione in nome di Ferdinando 
Re di Napoli, di Gian Galeazzo Duca di Milano e della Repubblica 
Fiorentina, per difensione de’loro Stati: avendo per fine principale 
di non lasciar divenire piu polenti i Veneziani i qutfli in diverși tempi 
avevano mostrato chiaramente, che aspiravano all’ imperio di tutta 
Italia. Quando nell’anno miile qualtrocento novantadue sopravvenne 
la morte di Lorenzo dei Medici, cosa veramente dannosissima alia 
quiete d’Italia. Alia morte di Lorenzo successe quella del Pontefice 
Jnnocenzio, al qual fu successore Roderigo Rorgia, di patria Valen- 
ziano, che fu detto Alessandro Sesto. In Firenze nella grandezza di 
Lorenzo era succeduto Piero, maggiore dei due altri fratelli; il quale 
lasciando del tutto la strada che aveva tenuta il padre, si strinse 
con Ferdinando, e con Alfonso suo fîgliuolo, non tenendo piu conto 
alcuno delle cose di Lodovico Sforza: il perche Lodovico ebbe causa 

. giusta di temere: ne vi mancarono accidenti di querele fra loro.
Guicciardini, 
Storia d’ Italia.
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6.
ILa pace di CoManza.

Alia primavera clei seguente e gloriosissimo 1176 scese un nuovo 
esercito tedesco per li Grigioni e Como, in aiuto delF imperatore: ed 
egli, lasciando la corte in Pavia, ando di sua persona di soppiatto a 
raggiungerlo. A Hora, i Milanesi, aiulati solamente dalie milizie di 
Piacenza, c d’alcuni scelti di Verona, Brescia, Novara, Vercelli, forse 
(come vitntano alcune famiglie in lor tradizioni) di fuorusciti di altre 
cittă. diroccale, uscirono alia campagna, formărono due compagnie 
elelte nomate della «Morte» e del *Carr6ccio >, e s’avanzârono sulla via 
di Milano al Lago Maggiore. S’incontrârono a Legnano, ed ivi segui 
addi 29 maggio 1176 la piu bella baltaglia di nostra sloria. 1 Lom- 
bardi, vedendo avanzâr Foste straniera, s’inginocchiărono per chie- 
dere a Dio la vitforia, si rialzârono risoluti ad otlenerla o morire; 
la disputârono a lungo, Fottenner compiuta. Federigo, non gran ca- 
pitano di guerra, ma grande uomo di battaglia, gran cavaliere, cadde 
combattendo presso il Carroccio, non comparve alia fuga, arrivd solo 
e giâ pianto a Pavia. Ma Federigo fu troppo piu gran negoziatore, 
grand’uomo di Stato, conobbe i tempi, cedette a proposito. Adunque 
mando ambasciatori a papa Alessandro, che era stato alleato non capo 
della guerra, ma che tal doveva essere naturalmente, e tal fu ora 
de’negoziali; e che potrebbe in essi accusarsi d’aver derelitla la so- 
cietâ lombarda; se non fosse che due doveri sono in qualunque papa: 
di capo della cristianitâ e di principe italiano, e che quello e primo 
incontrastabilmente e lo sforza a riacceltar nella Chiesa chiunque vi 
vuol rientrare, sia a pro o a danno d’Italia; se non fosse del resto 
che non e. un cenno, non un’ombra a mostrare che le cittu lom- 
barde o niun italiano d’ allora desiderasse I’indipendenza, desiderasse 
piu di cio che al fine s’oltenne; se non fosse anzi, che parecchie 
delle ciltâ si slaccârono dalia societâ comune, tratlârono miserabil- 
mente, separatamente molto piu che il papa. 11 quale ad ogni modo 
non volle conchiuder nulla egli solo, nulla se non in Lombardia: e 
percio imbarcâtosi sulle navi di Venezia (1177), venne a questa, dove 
fu convenuto non riceverebbe 1’imperatore prima che fosse conchiusa 
pace o tregua. E la pace non si conchiuse, si la tregua per sei anni: 
e fu convenuto non si guerreggiasse inlanto tra imperatore ed im

un mantello a guisa elegii anlichi eremiti. 11 bordone dei pellegrini 
reggeva i loro passi. Portâvano appesa al collo una croce d’oro, 
come segno della nația hobililâ e grandezza. Cosi vissero cinque anni 

, in contemplativa quiete e nella pace di un ritiro. Tuttavia sotto il 
ruvido manlo di anacorela Amedeo VIII riteneva la potenza dello 
scettro ducale, ma non ne facea uso, se non qnando pot eva mo- 
strarsi splendidamente pacîfico. In tal modo dai fondo del suo romi- 
taggio egli fu F autore e mcdiatorc della famosa pace di Arraș, che 
fece sgombrarb gli Inglesi dalia Francia, e pose fine a discordie che 
per lunga stagione avevano conturbalo e disfatto quelle contrade. 
Egli mori in Ginevra, nel gennaio del 1451, in clâ di 68 anni.

C. Storia d’ Italia.
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C. Balbo, 
Soniniario della Storia d’ Italia.

periali da una parte e le cittâ collegate dall’ allra; e queste conser- 
vâssero lor societâ e non fosser richieste di giuramento; una specie 
di stătu quo. Altora Federigo, che giâ era a Chioggia, entro in Ve- 
nezia e, secondo le tradizioni, si prostro ai piedi di Alessandro, e 
questi glieli pose sul capo dicendo il testo: Super aspidem et ba- 
siliscuui; e 1’ imperatore rialzândosi rispose: Nou tibi, sed Petro: 
e il papa riprese: Et nvihi et Petro; fiabe forse, ma che accennano 
i costumi e le opinioni del tempo. Ad ogni modo lurono pacificați. 
Quindi il papa torno a Roma e pacificossi definiiivamenle col senate; 
e 1’imperatore visitata Toscana e G6nova, per Moncenisio rilorno in 
Germania. Ed indi, nei sei anni della tregua, negoziando con parecchie 
cittă. separatamente, ed assicurando loro cosi per ogni caso que’ triști 
privijegi che soli in somma 6ran voluti da tulii, ei le stacco. La 
brev’itâ del nostro scritto ci dispensa da tali miserandi particulari; 
noteremo solo il piu caratteristico. Alessăndria, nata dalia Lega, se 
ne stacco pur essa; fecesi privilegiate; di lei usciron tutti, un brulto 
di, dalie mura, e rientrârono a cenno, a grazia d’un commissario 
imperiale: lasciârono il bel nome; presero quello di Cesarea. 1 posteri 
furon piu degni, ripresero il primo. Finalmente, addi 25 giugno 1183, 
appressândosi a giorni il fine della tregua di Venezia, fu firmala la 
pace a Coslanza. Finnârono, come ancor collegate, Vercelli, Novara, 
Milano, Lodi, Bergamo, Brescia, Mântova, Verona, Vicenza, Pâdova, 
Treviso, Bologna, Modena, Reggio, Parma e Piacenza: diciasette co- 
stanti; e coli’ imperatore Pavia, Genova, Alba, Cremona, Como, Tor- 
lona, Asti e CesarGa. Ottennero i privilegi che avean voluti e tenuti 
dai tempo d’Arrigo V in qua; confermate alle cittâ le regalie entro 
alle mura e nel distretto; solo lascialo all’imperatore il fodero o 
viâlico quando scendeva; serbați i consoli senza conforma, colla sola 
învestitura imperiale; soli lasciati all’imperatore i giudici in appello, 
e questi costituiti in un giudice stabile, il podeslâ; riconosciuto il di- 
ritto di pace e di guerra; riconosciuto quello che avrebbe .poluto 
essere piu utile, di serbare e rinnovare la societâ. II traltalL ora 
dunque onorevolissimo, anche utile, anche progressivo; ma era per- 
duta, per compiere 1’indipendenza, la grandc occasione che la na- 
zione era in armi contro al signore straniero. Ne 1’occasione torno 
mai piu per 665 anni.

Morte <Ii Vittorio Enianuclc II.

Non erano corsi ancora due anni dall’avvenimenlo della sinistra 
al potere, che 1’ Italia fu colpita da una sventura lanlo crudele quanto 
inaspettata. II suo gran Ke le venîva improvvisamcnte rapito nel vi- 
gore dell’etâ, e con una tempra di ferro, che pareva dovesse assi- 
curargli una vita prosperosa e longeva. Ma la gagliardia dell’ organismo 
ha Ie sue insidie; imperocche essa inspiri in ohi la possiede una 
fiducia che spesse volte lo trascîna ad abusarne. Giâ da tempo 
Vittorio Emanuele era sorpreso da pensieri melanconici, e parlava
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. sovente della sua morte come se presentisse Ia sua prossima fine. 
Ma questo triste presenlimento non era valso a largii smettere le sue 
abitudini, quasi volesse collo strapazzo della propria persona soflb- 
carlo nel suo animo e persuadare se stesso che era una follia. Re- 
cutosi sulla fino del 1877 a Torino per pasșarvi le feste del Natale, 
ando alia caccia ai piedi delle Alpi e vi rimase due giorni, sfidando 
il rigore della slagione. Tornato a Roma, accuso un malessere ge
nerale, qualche brivido, certe inappetenze, ma non se ne dic. pen- 
siero, credendo fosse una moleslia passeggera, che sarebbe scomparsa 
da se. Erano iiivece i primi sfntomi del morbo letale, che doveva di 
li a pochi giorni trarlo alia tomba. Nella ricorrenza della fine dell’anno 
e del principio dell’ anno nuovo, tenne i soliți ricevimenli ufficiali 
senza dare alcun segno del malessere che sentiva dentro di s6. La 
notizia della morte del generale Alfonso Lamărmora, pervenutagli il 
5 gennaio, reco una scossa crudele a quell’organisme giă alfranto dai 
malore. Nel trenlennio del suo regno egli avea vedulo molte volte 
scomparire dalia scena della vita i suoi collaboratori nella grande 
opera della redenzione della patria; ma le circostanze in cui era 
avvenuta ladipartita dell’ eroe della Crimea, dell’ordinatore dell’esercito 
italiano, erano tali da fărgliene sentîre doppiamente il dolore. Una 
vita consacrata tutta alia patria era stata nell’iillimo suo periodo 
amareggiata dalia ingratitudine degli uomini, e il Re non avea po- 
luto Iar nulla per sollevare quello spirito abbattuto c addolorato. 
NeU’ udirne ora la morte, gli si afîollârono losto alia mente i pensieri 
piu mesti, e in questo stato dell’ animo suo si pose a letto il 6 gen
naio, per non scenderne piu che cadâvere. In qucl giorno dovea aver 
luogo a Corte il pranzo ufficiale di rilo, Ei non permise che fosse 
contramandate, e si fe’ rappresentare dai principe Umberto. Tre giorni 
dopo (9 gennaio 1878) Vittorio Emanuale non era piu!

In quel tempo languiva, pur egli sul letto di morte, il pontefice 
Pio IX. All’annunzio che Vittorio Emanuele era in fin di vita, ac- 
conse .ti che gli fosse recalo il Viâtico, sebbene il Quirinale fosse 
luogc fhterdetto. E quando lo seppe spiralo, esclamd che «era morto 
come un cristiano,, come un sovrano e come un galantuomo». Pochi 
giorni dopo lo segui pur egli nella tomba.

Qual folia di pensieri si desta nella mente al veder scoprirsi quasi 
contemporaneamente questi due sepolori, l’uno dei quali doveva ri- 
cevere gli avanzi dell’ultimo Papa-Re, e l’allro quelli del primo Re 
d’Italia! In questi due uomini si personifica una delle piti grandi 
epoche della sloria, un’ epoca feconda de’ piu glorioși eventi che pos- 
sano spccedere in seno ad una nazione E1’ epoca della genesi di uno 
Stato libero e di una Nazione risorta. • E questi due uomini liirono 
gli artefici principali del prodigioso evento. Pio IX coli* inipulso reli- 
gioso date alia rivoluzione italiana nella sua prima lase; Vittorio Ema
nuele coli* essersi eretlo campione dell’ indipendeza, dell' unită e della 
liberia d’ Italia. Da quel momente i due uomini si allontanarono 
l’uno dall’altro. Pio IX, sofibeati nel suo animo i generoși islinti. 
riprese la via tracciâlagli della tradizione del papato: Vittorio Ema
nuele reslo fedele alia sua missione e adempi il dover suo fino all'ul-
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11. ANALE.
Analele sunt narațiunea foarte

F. Bertolini.
L’Italia dai 1814 al 1878.

una storia compiuta, gli annali de- 
vousi considerare come un lavoro 
di preparazione, come fonti della 
Storia. raccogliendosi in essi, se- 
condo 1’ordine cronologico, gran 
quanlitâ di fatti che, piii tardi, Io 
storico avră cura di collegare stret- 
tamente, usândo il metodo critico 
che solo alia vera storia si con- 
yiene.

limo giorno di sua vila. La nazione riconoscente lo proclamd per bocea 
de'suoi rappresentanti *Padre della Patria*.

Ma questo stesso sentimente di gratitudine crea alia nazione ita
liana ben altri doveri. Quando Vittorio Ețnanuele riceve, il primo 
dell’anno la deputazione della Camera elettiva, le disse «esser d'uopo 
che VItalia si faccia rispettare e temere*. Questo monito era il 
testament© che egli lasciava alia nazione. Or tocea a lei di eseguirlo, 
e questo sară. 1’ omaggio piu degno, che possa rendere alia memoria 
del Gran Re.

8.
Morte del Savonarola.

Avvenne che un frate Francesco di Puglia dell’osservanza di S. 
Francesco predico pubblicamente conlro del Savonarola, impugnando 
spezialinente queste di lui proposizioni: La Ghiesa di Dio ha bi- 
sogno d* essere riformata e purgata. La Ghiesa di Dio sară fla- 
gellala, e dopo i'flagelii sară riformata e rinnovala e torneră 
in prosperilă. GC infedeli si conoertiranno a Grislo. Firenze sară 
flagellata, e dopo i flagelii si rinnoveră e torneră in prosper Hă. 
ed altre che tralascio.

Chi teneva e chi tien tuttavia il Savonarola per uomo di sania 
vita, e ch’egli inspirate da Dio predicesse le cose avvenire, ’fra non 
molti anni trovo il tutto avverato. Altre simili predizioni fatte da lui, 
e nominatamente a Carlo Vili re di Francia, ebbero il loro efietlo. 
Si esibi ancora frate Francesco di conformare colla prova del fuoco 
la falsitâ. .delle proposizioni suddetle: e aH’inconlro fra’Domenico da 
Pescia domenicano accetlo di sostener giuste c verificabili le mede- 
sime, con esibirsiad entrar anch’egli nel fuoco. Perche il frate mi
nore trovo maniera di sottrarsi aU’impegno preso, per lui soltentro

II. ANNALI.
(îli Annali sono la narrazione 

amănunțită a evenimentelor ce s’au molto minuziosa degli avvenimenti 
întâmplat an cu an. Mai mult de occorsi an no per an no. Piii che 
cât o isterie complectă, analele «iî n^oniî
trebue să fie considerate ca o lu
crare de preparațiune, ca isvoarele 
Isteriei, adunând dupe ordinea cro
nologică o mulțime de fapte, pe 
care mal târziă, istoricul va avea 
grija de a le conecsa cu o legă
tură mai strânsă și cu o metodă 
critică, care singură se cuvine ade
văratei istorie.

Gli „Annali d’]taliii“ di LoduvicdAntonio Muraturi (1672—1750) sono l'o- 
pera, di questo genere, piii celebre nella Letteratura italiana.

EXEMPLU. ESEMP10.
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III. CRONICE.
Cronicele sunt narațiunea de

tailată a faptelor contemporane sau 
care s’au petrecut de curând, fă
cută cu simplicitatea cea mal mare 
a limbagiulul și cu ordinea crono
logică,, ținend seamă mal ales de 
date precise. Cronicele sunt cele 
d’intdi încercări a scrierilor istorice, 
deci în zadar s’ar pretinde de a 
găsi în ele vre-o metodă critică.

Sono celebri nella Lettcratura italiana Ie duc „Cronache di Firenze“ di 
Dino Compagni e di Giocanni Villani (entrambi trecentisti).

EXEMPLE. ESEMP1.
9.

Per la vennța <8i Carlo <li Valois.
A me Dino venne un santoeoneșto pensiero, imaginando: questo 

- signore (Carlo di Valois) verră, e tutti i cittadini troveră divisi: di 
che grande scandate ne seguiră. Pensai, per lo ufficio eh’io tenea, 
e per la buona volontâ eh’io sentia ne’miei compagni, di raunare

un frate Andrea Rondinelli. Adunqiie ai 17 d’aprile 1498 per drdine 
dei magistrali acceso un gran fuoco vennero alia presenza d’ innu- 
merâbil popote i due contraddilori, per provare se in quella avvam- 
pata catasta si senlisse freddo o caldo. Ma non volendo comportare 
i frați minori che fra Domenico v’entrasse vestito con gli abiti sa
cerdotali, ne che egli portasse in mano il sacramente dell* Altare, in 
sole contese termine tulto quell* apparalo e nulia si fece. Scapito 
molto per questo dai suo buon concetto il Savonarola, e crescendo 

J'ardire della fazione a lui contraria, e massimamente degli Sca- 
pestrati, nella seguente domenica dell’Olivo si alzd contro di lui gran 
rumore, in guisa che i magistrali, .timorosi ancora delle tante mi- 
naccie del papa, fecero prendere e menâr nelle carceri il Savonarola. 
Altera fu, che înfieri contra di Iui chi gli voleva mate. Corse tosto 
a Firenze un commissario del papa per accendere maggiormente -il 
fuoco ed accelerăr Ia morte dell’infelice. Si adoperârono i tormenti 
per lărgii confessare cio che vero non era: e si pubblicd poi un 
processo contenente Ia confessione di molti reati, che agevolmente 
ognun riconobbe per inventați o calunniosi. Venuto dunquc il 24 di 
uiaggio, vigilia dell’Ascensione, alzato un palco nella piazza, quivi il 
Savonarola degradate irisieme con due frați suoi compagni cioe Sil
vestre e Domenico, fu impiccalo; i loro corpi di poi bruciati e te 
câneri gittate in Arno, per timore che tanti divoti di questo religioso 
le tenessero per sânte rcliquie. Resto appresso involta in molte di
spute la di lui fama, riguardândolo, gran copia di gente, cioe tutti i 
buoni, qual sanlo e qual martire del Signore; e all’inconlro tutti i 
cattivi per uoino ambizioso e sediXpre. Dio ne sară stato buon giudice.

Mitra tori, Anuali d*Italia.

III. CRONACHE.
Le Cronache sono il racconto 

particolareggiato dei fatti contem
poranei o recenti, scritto con grande 
semplicită di lîngua e colFosser- 
vanza dell’ordine cronologico, te- 
nendo conte preciso delte date. Le 
crdnache sono i primi saggi di 
scritture storiche, e perd in esse 
cercherebbesi invano un qualsiasi 
criterio critico.
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conservare gli onori e giurisdizioni 
timmo di quel luogo.

Dino Gwnpagni,
C r 6 n a e a.

10.
llatteo Vi «conți enulc.

Nell’anno 1302 addisedici giugno messer Matteo Visconli, capitano 
di Milano, fu cacciato della signoria. La cagione fu, che egli e’ ligliuoli 
al tutto voleano la signoria di Milano, e messer Piero Visconli e li altri 
suoi consorți, e li altri capilani e varvassori non participavano 1’ onore. 
Per la qual cosa scăndalo nâcque in Milano, e i signori Della Torre, 
con la forza del patriarca d’Aquilea, con grande oste vennero sopra 
Milano; e con loro messer Alberto Scolii da Piacenza, e ’! conte 
Filippone di Pavia, e messer Antonio da Foseraco da Lodi. Messer 
Matleo usci contra loro: ma per la quistione che avea co’suoi, 
fu male seguilo, e non avâa podere contro a’ nemici. Onde na-ssGre 
Alberto Scotti si fece mezzano per fare l’accordo, e inganno (• tradi 
messer Matteo: che,- rimessosi in .lui, gli tolse la signoria del capi
tano; onde messer Matteo per onta non volle tornare in Milano. E 
senza-battaglia si tornârono in Milano i signori Della Torre; c rimâ- 
sono signori di Milano messer Moșea e messer Guidotto di messer 
Napo Della Torre. E poi poco appresso, morlo messer Moșea, il dello 
messer Guidotto si fece fare capitano di Milano, e mend aspramente 
sua signoria; c fu molto temuLo e ridotlato. E perseguilo molto 
messer Matteo e’figliuoli, si che li recd quasi al niente; e convem'a 
s’andâssono lapinando, in diverși luoghi e paesi. E alia fine per loro 
sicurlâ si ridussono a uno piccolo castello in Ferrarese, eh’ era 
de’marchesi da Ești suoi parenti; che Galeazzo suo figliuolo avea per 
moglie la figliuola del Marchese. Sappiendolo messer Guidotto, si 
volle sapere novelle di lui e di suo stalo; e disse a uno accorto e 
savio uomo di corle: ««Se tu vogli guadagnare uno palafreno e 
tina roba vaja, andrai in tal parte ou’ e messer Matteo Visconli; 
e spla di siio stato*. E per ischernirlo, gli disse: *Quando tu se1 per 
prendere comiato da lui, faragli due questioni: la prima, che tu

molii buoni cittadini nella chiesa di Sau Giovanni, e cosi feci, dove 
furono lutti gli uffici. E, quando mi parve tempo, dissi: «Carie va- 
lenti cittadini, i quali comunemente tulii prendeste il sacro batlesimo 
di questo fonte, la ragione vi sforza e stringe ad amarvi come cari 
fralelli; e ancora perche possedete la piu nobile cittâ del mondo. 
Tra voi e nato alcuno sdegno, per gara d’uffici, li quali, come voi 
sapele, -i miei compagni e io con sacramenlo v’abbiamo promesso d’ac- 
cumunarli. Questo signore viene, e conviensi onorare. Levate via i 
voștri sdegni, e fate pace tra voi, accio che non vi trovi divisi; le
vate lutte le ofl’ese e rec volonlâ state tra voi di qui addietro; sieno 
perdonate e dimesse, per amore e bene della voslra cittâ. E sopra 
questo sacrato fonte, onde traesle il sanlo battGsimo, giurale tra voi 
buona e perfetta pace, accio che il signore che viene, trovi i cittadini 
tutti uniți.» A queste parole tulti s’accordârono e cosi fecero, toc- 
cando il libro corporalmente, e giurarono attenere buona pace, e di 
conservare gli onori e giurisdizioni della cittâ; e cosi fatlo, ci par-
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ESEMPTO.

che volete dire?....

disse: <
sono parole del savio uomo messer Matteo.»

IV. MEMORII.
/• nor iile, cari altă dată se nu- 

• ’A i Comentare, sunt narațiu
ne ;• lor privitoare unei perioade 

e . ip mărginit, și la care autorul 
martor și adesea ort actor 

. rineipal.

11.
<Niai<Ii%io e coiidaiana <li Silvio Pellico.

(L.Jr Addi 11 gennaio (1822), verso le 9 del mattino, Tremerello 
coglie un’occasione per venire da me, e tutto agitate ini dice:

— Sa Ella che nell’isola di San Michelc di Murano, qui poco 
lontano da Venezia, v’e una prigione dove son forse piu di cenlo 
carbonari ?

— Me l’avete giâ detto altre volte. Ebbene  
Su, pariate: hăvvene forse di condannati?

— Appunto.
— Quali?
— Non so?
— Vi sarcbbe mai il inio infelice Maroncelli?
— Ah, signore! non so, non so chi vi sia.
E andossene turbate, e guardândomi con atti di compassione.
Poco appresso vienc il custode accompagnato da’secondini e da 

un uomo ch’ io non avea mai veduto. II custode parca confuso. 
L’uomo nuovo prese la parola:

— Signore, la Commissione ha ordinate ch’ Ella venga con me.
— Andiamo, dissi; e voi dunque chi siete?

IV. MEMORIE.
Le Memorie, che altra volta si 

dissero anche Commentarî, sono 
narrazioni di falii relativi ad un 
limitate periodo di tempo, e dei 

i quali 1’autore fu lestimone oculare 
I e spesso attore principale.

Era le Memorie scritte ia italiano sono notevoli quelle di Lazzaro Papi, pubbli- 
cate sotto il titolo di „Commentarî deliu Rivoluzione franeese“; ma piu 
celebri sono le „Mie Prigioni“ di Silvio Pellico (1789—1854) e i „Miei Ri- 
cordi“ di Massimo D’ Azeglio (1798—1866).

EXEMPLU.

il domandi come gli pare stare: la seconda, quando crede tornare 
in Milano, e che vita e la sua.* II messo entro in cammino; e venne 
a messere Matteo, e trovollo in assai povero ăbito secondo il suo antico 
stato. E al partirsi da lui, il pregd che gli facesse guadagnare uno 
palafreno e una roba vaja rispondendo a due queslioni. Quegli disse: 
♦ Volontieri; ma non da me, che non le ho.* Disse: <Da voi non 
le voglio. > Poi disse come gli fu imposto. II savio intese da cui veniano. 
e subilo rispose molto saviamente: alia prima disse: <E’ mi pare 
star bene, perb ch' io so vivere secondo il tempo.* Alia seconda 
rispose e disse: *Dirai al tuo Signore messer Guidotto, che quando 
i suoi peccati soperchieranno i miei, io tornero a Milano. > Tor- 
nato F uomo di corle a messer Guidotto, e rapportata la risposta, 

*Bene hai guadagnato il palafreno e la roba; che ben

G. Villani, 
Crdnaca di Firenze.
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— Sono il custode delte carceri di San Michcle, dov’ Ella dev’ es- 
sere tradotla.

II custode de’ Piombi consegnd a questo i denari mici, elf cgli 
avea nelle mani. Dimandai ed ottenni la permissione di far qualche 
regalo a’secondini. Misi in ordine la mia roba, presi la Bibbia sotlo 
il braccio, e pârtii. Scendendo quelle infinite scale, Tremerello mi 
strinse furtivamente la 'mano; pareva volenni dire:

— Sciagurato! tu sei perduto.
Uscimmo da una porta che metteva sulta laguna: e quivi era una 

gondola con due secondini del nuovo custode.
Entrai in gondola, ed opposti sentimenti mi commovevano:—un 

cerlo rincrescimenlo d’abhandonare il soggiorno de’Piombi, ove mollo 
avea patito, ma ove pure io m’era affezionato ad alcuno, ed alcuno 
erasi affezionato a me, — il piacere di trovarmi, dopo tanto tempo 
di reclusione, all’aria aperta, di vedere il cielo o la cittâ e le acque, 
senza l’infâusta quadratura delle infernale,— il ricordarmi la liota. 
gondola che in tempo tanto migliore mi portava per quella laguna 
medesima, o le gondole del lago di Como e quelle del lago Maggiorc, 
e le barchelle del Po, e quelle del Rodano e della Senna!.... Oh' ri- 
denti anni svaniti! E chi era stato al mondo felice al pari di ine? ‘l

• Nato da’piii amorevoli parenti, in quella condizione che nor e 
poverlă, e che avvicinăndoli qiiasi egualrnenle al povero ed al riceo, 
ti agevola il vero conoscimenlo de’ due stati, — condizione oh’ io 
reputo la piii vantaggiosa per coltivare gli afietli, — io, dopo un’ in- 
fanzia consolată da dolcissime cure domestiche, era passato a Lione 
presso un vecchio cugino materno, ricchissimo e degnissimo delle 
sue ricchezze, ove tutto cio che pud esservi d’incanto per un cuore 
hisognoso d’eleganza e d’amore avea deliziato il primo fervore della 
mia gioventii: di li tornato in Italia, e domiciliata co’genitori a Mi
lano, avea proseguito a studiarc ed amare la societâ ed i libri, non 
trovando che amici egregi, e lusinghevole. plâuso. Monti. e Foscolo, 
sebbene avversarî fra loro. m’erano benevoli egualincnle. M’afiezionai 
piu a quest’ultimo; e silfatto iracondo uomo, che colic sue asprezze 
provocava tanti a disamarlo, era per me tutto dolcezza e cordialilâ, 
ed io lo riveriva teneramente. Gli altri lelterali d’ onore m’amâvano 
anch’essi, corn’io li riamava. Niuna invidia, ni una cahinnia m’assali 
mai, od almeno erano di gente si screditata, che non potea nuocere. 
Alia caduta delregno d’Italia, mio padre avea riportato il suo domi- 
cilio a Torino, col resto della famiglia, ed io procrastinando di rag- 
giungere si care persone, avea finito per rimanermi a Milano, ove 
tanta felicita mi circondava, da non sapermi indurre ad abbandonarla.

Fra altri ultimi amici, tre, in Milano, predomina vano sul mio 
cuore: Don Pietro Borsieri, Monsignor Lodovico di Breine ed il conte 
Luigi Porro Lambertenghi. Vi s’aggiunse in appresso il conte Fede- 
rigo Confalonieri. Fâttomi educatore di due bambini di Porro, io era 
a quelli come un padre, ed al loro padre come un fratello. In quella 
casa affluiva tutto cio non solo che avea di piii colto la cittâ, ma 
copia di ragguardevoli viaggiatori. Ivi conobbi la Stael, Schlegcl, Da- 
vis, Byron, Hobbhouse, Brougham e molii altri illustri di varie parii
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d’ Europa. Oh quanlo rallegra, c quanlo slfmola ad ingentilirsi, la co- 
noscenza dogii uomini di merito! Si, io era Petice! io non avrei mu
tata la mia sorle con quella d’un principe! E da sorte si gioconda 

e > balzare tra sgherri, passare di carcere in carcere, c finire per esserc 
slrozzato, o perirc nei ceppi!

(LT.) Volgendo lali pensieri, giunsi a San Michele, e fui cliiuso in 
nna stanza chc avea la visla d’ un cortile, della laguna e della isola 
di Murano. Chiesi di Maroncelli al custode, allamoglie sua, a quattro 
sccondini. Ma mi facevano vfsite brevi c piene di diffidenza e non 
voie va no dimii niente.

Nondimeno dove son cinque o sei persone, cgli e difficile che non 
se ne trovi una vogliosa di compatire e di parlare. Io trovai tal 
persona, e seppi quanlo segue.

Maroncelli, dopo essere stalo lungamente solo, era slato messo 
col conte Camillo Laderchi; quest’ultimo era uscito di carcere da 
pochi giorni, come innocente, ed il primo tornava ad csser solo. 
De’noștri compagni erano anche usciti, come innocenti, il professâr 
Gian-Domenico Romagnosi, ed il conte Giovanni Arrivabene. 11 capi- 
lano Rezia c il signor Canova erano insieme. II professor Rcssi gia- 
cca moribondo in un carcere vicino a quello di questi due.

— Di quelli che non sono usciti, dissi io. le condanne sono dun- 
que venute. E chc s’aspctla a palesârcele? Forse cheii povero Ressi 
muoia, o sia in grado di udirc la sentenza, non e vero?

— Credo di si.
Tutti i giorni io dimandava dell’infelice.
— Ha perdulo la parola; — l’ha riacquistata, ma vaneggia e non 

capisce; — dfi pochi segni di vila; sputa sovenle sangue, e vaneggia 
ancora; — sla peggio; — sla mcglio; — e in agonia.

Tali risposte mi si diedero per piti seltimane. Finalmente una mal- 
tina mi si disse: — E morlo!

Versai una lagrima per lui; e mi consolai pensando ch’egli avea 
ignorata la sua condanna!

II di scguente, 21 febbraio (1.822), il custode viene a prendermi: 
erano le dieci anlimcridianc. Mi conduce nella sala della Commissione, 
e si rilira. Slavano seduti, c si alzârono, il presidenle, 1* inquisilore 
e i due giudici assislenti.

II presidenle, con alto di nobile commiserazione, mi disse che la 
sentenza era venuta, e chc il giudizio era slato lerribile, ma giâ 
l’Imperatore l’aveva miligato.

L’inquisilore mi lesse la sentenza: — Condannato a morte. — Poi 
Icsse il rescrillo imperiale: — La pena e commulata in quindici anni 
di carcere duro, da sconlarsi nella Ibrtezza di Spielberg.

Risposi:—Sia falia la volonlâ di Dio!
Emia inlenzione era veramenle di riccvcrc da crisliano questo orren- 

do colpo, e non mostrare, ne nulrirc risentimenlo conlro chicchessia.
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Silvio Pellico, 
Lc ui ie Prigioni.

V. BIOGRAFIE.
Le Biografie sono ii racconto della 

vita privata o pubblica di personaggi 
che si sono dislinti nelle lettere, 
nelle scienze, nelle arii, nel governo 
degli Stati, o nelle grandi imprese.

12.
Giotto.

I principii di si grand’ uomo furono 1’ anno 1276 nel contado 
di Firenze, vicino alia citlâ quattordici miglia nella villa di Vespi- 
gnano, e di padre detto Bondone: lavoralore di terra e naturale per- 
sona. Costui, avulo queslo figliuolo, al quale pose nome Giotto, 1’ al- 
levo secondo lo slato suo costumatamente. E quando fu all’clâ di 
dieci anni pervenuto, mostrando in tutti gli alti ancora fanciulleschi 
una vivacitâ e prontezza d’ ingegno slraordinario, che lo rendea gralo 
non pure al padre, ma a tutti quclli ancora che nella villa e luori 
lo conoscevano, gli diode Bondone in guardia alcune pecore, le quali 
cgli andando pel podere quando in un luogo e quando in un altro 
pasturando, spinto dall’inclinazione della natura all’arle del disegno,

V. BIOGRAFII.
Biografiile sunt povestirea vieței 

familiare sati publice a persona
jelor ce s’au distins în litere, ștințe, 
arte, cârmuirea Statelor, sau mari 
întreprinderi.

La Lctteratura italiana conta fra le piu celebrate biografie la „Vita di Dante“ 
scritta da Giovanni Boccaccio (1313—1375); quella dello stesso poeta scritta da, 
Cestii'e Balboț le „Vite dei piu. eceellenti pittori, scultori e architetti“ 
scritte da Gioryio Vasari (1511—1574); e la „Vita di Castruccio Castra- 
câni" scritta da Niccolb Maechiavelli.

EXEMPLU.

11 presidente lodo la mia Iranquillitâ, e mi consiglid a serbarla sem- 
pre, dicendbmi che da questa Iranquillitâ poteva dipendere l’essere 
Ibrse, fra due o tre anni, creduto meritevole di maggior grazia. (In
voce di due o tre, furono poi molii di piu).

Anehe gli altri giudici mi volsero parole di gentilezza e di spe- 
fanza. Ma uno di loro che nel processo m’eraognora sembrato mollo 
ostile, mi disse alcun che di cortese che pur pareami pungente; e 
quella cortesia giudicai che fosse smenlila dagli sguardi, ne’quali 
avrei giurato essere un riso di gioia e d’insulto.

Or non giurerei piu che fosse cosi: posso benissimo essermi in- 
gaimato. Ma il sangue allora mi si rimescold, e slentai a non pro- 
rompere in furore. Dissimulai. e menire ancora mi lodâvano della 
inia cristiana pazienza, io giâ l’aveva in secreto perduta.

— Dimani, disse 1’ inquisitore, ci rincresce di doverle annunziare 
la sentenza in pubblico: ma e formalitâ impreteribile.

— Sia pure, dissi.
— Da quest’istante le concediamo, soggiunse, la compagnia del suo 

amico.
E, chiamato il custode, mi consegnârono di nuovo a lui, dicen- 

dogli che fossi messo con Maroncelli. z
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per Ic lastre ed in terra o in sull’arena del continuo disegnava al- 
cuna cosa di naturale ovvero che gli venisse in fantasia. Onde an- 
dando un giorno Cimabue per Ie suc bisogna da Fiorenza a Vespi- 
gnano, trovo Giotto che menire le sue pecore pascevano, sopra una 
lastra piana e pulila con un sasso un poco appuntato ritraeva una 
pecora di naturale, senza aver imparalo modo nessuno di cio fare 
da allri che dalia natura; perche fermâtosi Cimabue lutto maravi- 
glioso, lo domando se voleva andare a star secb. Rispose il lănci uite, 
che contentandosene il padre, andrebbe volentieri. Dimandandolo 
dunque Cimabue a Bondone, egli amorevohnenle gliclo concedette, e 
si contento che seco lo menasse a Firenze: la dove venulo, in poco 
tempo aiutato dalia natura, ed ammaestrato da Cimabue, nou solo 
pareggio il fanciullo la maniera del maestro suo, ma divenne cosi 
buono imilatore della natura, che sbandi aflatlo quella gofla maniera 
greca, e risuscito la moderna c buona arte della piltura, introdu- 
cendo il rilrarre bene di naturale le persone vive, il che piti di due- 
cento anni non s’era usato.

Avendo poi Giotto fatto nel campo sanlo di Pisa sei storie grandi 
in fresco del pazientissimo Giobbe, quest’opera gli acquistd in questa 
cittâ e fuori tanta fama, che Papa Benedelto IX mando in Toscana 
un suo cortigiano a vedere che uomo fosse Giollo, e quali fossero 
le opere sue, avendo disegnato fare in S. Pietro alcune pitlure. II 
quale cortigiano, venulo a Firenze, e andato una maltina in bottega 
di Giotlo che lavorava, gli espose la mente del Papa, e in che modo 
si voleva vaiere delP opera sua; ed in ulliino gli chiese un poco di 
disegno por mandarlo a Sua Santitâ. Giollo, che garbatissimo era, 
prese un foglio, ed in quello con un pennello tinto di rosso, fermalo 
il braccio al fianco per farne compasso e giralo la mano fece un 
tondo si pari di seslo e di profite, che fu a vederlo una maraviglia. 
Cio falto, ghignando disse al cortigiano: Eccovi il disegno. Colui, 
come befialo, disse: Ho io avere altro disegno che questo? Assai e 
pur troppo e questo, rispose Giolto: mandutelo insieme con gli allri, 
e vedrelc se sară conosciulo. II mandato vedendo non potere altro 
avere, si parii da lui assai male soddisfatto, dubitando non essere 
qccellalo. Tuttavia mandando al Papa gli allri disegni e i nomi di 
chi li avea falii, mando anco quel di Giollo, racconlando il modo 
che aveva leniilo nel fare il suo tondo senza muovere il braccio e 
senza. seslo. Onde il Papa, e molii corligiani intendenli, conobbero 
per cio quanto Giolto avanzasse di eccellenza tutti gli allri pittori 
del suo tempo. Divulgâtasi poi quesla cosa, ne nacque il proverbio, 
che ancora e in uso dirsi degli uomini di grossa pasta: Tu soi pili 
londo che 1'0 di Giotto. Fecelo dunque il predello Papa andare a 
Borna, dove, onorando inollo e riconoscendo la virtii di lui. gli fece 
nella tribuna di S. Pietro dipingere cinque storie della vita di Gesii, 
e nella sagrestia la tavola principale, che furono da lui con tanta 
diligenza condotle, che non usci mai a tempera delle sue mani il 
piu pulito lavoro.
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VI. AUTOBIOGRAFII.
Autobiografiile sunt narațiunea 

detailată pe care un autor o face 
despre viața sa propria. Ast-fel de 
opere nu att valoare de cât atunci, 
când autorul lor are un nume domn 
de a trece la posteritate.

13.
Ccllâiii nella direwa <li cartel wastC Angclo.

Io m* altendevo a tirare le mie arliglierie: e con essc facevo ogni 
di qualcosa notabile: di modo che io avevo acquislato un credito 
e una grazia col papa inestimabile. Non passava mai giorno ch’ io 
non ammazzassi qualcuno de’nemici di fuora. Un giorno fra gli allri, 
il papa passeggiava pel mâslio ritondo, e vedeva in Frați un colon- 
nello spagnuolo, il quale egli conosceva per alcuni contrassegni, atleso 
che questo era stato giâ al suo servizio: in menire che lo guardava, 
ragionava di Iui. lo (che ero di sopra all* Angiolo, c non sapevo nulla 
di questo, ma vedevo un uomo che slava la a fare acconciare trincee 
con una zagagliclla in mano, veslilo tullo di rosato), disegnando 
quello ch’io polessi tare contro di lui, presi un mio gerifalco che io 
avevo quivi, il qual pezzo si e maggiore e pi ii lungo di un sagro, 
quasi come una mezza colubrina. Questo pezzo io lo voltai; dipoi 
lo caricai con una buona parte di polvere fine mescolala con la 
grossa: dipoi lo dirizzai benissimo a questo uomo rosso, dandogli 
iin’arcâla maravigliosa, perche era tanto discoslo, che l’arte non pro- 
rnetleva tirare cosi lontano arliglierie di quella sorta: dettigli fuoco, 
e presi appunto nel mezzo quell* uomo rosso, il quale si avcva messo 
la spada, per saccenleria, dinnanzi in un certo suo modo spagnolesco: 
che giunla la mia palia dell’ arliglieria, percosso in quella spada, si 
vide il dcllo uomo diviso in duc pezzi. II papa, che tal cosa non 
aspeltava, ne prese assai piacere e maraviglia, si perche gli pareva 
impossibile che un’ arliglieria potesse giungere tanto lungi di mira, e 
perche, quell’uomo, esscr diviso iu due pezzi, non si poleva accomo- 
dare come questo caso star potesse; e, mandâlomi a chiamare, mi 
domando: per la qual cosa io dissi lulta la diligenza che io avevo 
usalo a tal modo di tirare; ma, per esser 1'uomo in due, ne egli ne 
io sapevamo la causa. Inginocchiâtomi, lo pregai che mi ribenedi- 
cesse dell’omicidio e d’allri ch’io avevo falto in (piei caslello in ser
vizio della Chiesa. Alia qual cosa il papa alzalo le mani, e falto un 
potente crocione sopra la mia figura, mi disse che mi benediva e che 
mi perdonava Iutii gli omicidii che io avevo mai falii, e quelli che

VI. AUTOBIOGRAFIE.
Le Autobiografie sono la par- 

licolareggiala narrazione che uno 
fa della propria vila. Opere di lai 
genere non banno valore, se non 
quando col ui che ne e autore ha no
me degno di passare alia posteritâ.

Bellissimi eseiupî di autobiografic, in lingua italiana, sono quelle di Bencenulo 
(Mini (1500—157i ) „Vita-, c di ViUorio Aljicri (17-19—1803) „Vita.- Come par
țiali autobiografie si possono considerare anche le giâ acccnnate „Mio Prigioni- 
di Silvio Pcllico e i „Miei liicorcli- di Massimu d*Azcgliu, che noi abbiaino 
classilicato di preferenza tra le Memorie, gincchâ tali opere, se da un lato hanno 
grande rapporto colin vita dei loro autori, dall'altro il loro campo e esteso anche 
a fatti che ritrâggono un periodo di storia civile.

EXEMPLE.



51 «7

n’avanzerebbe da dire.
B. Cellhii, vita, xxxvir.

mai larei in servizio della Chiesa apostolica. Parlitomi, ine ne andai 
su, e, sollecitando, non restavo mai di tirare: e quasi mai andava 
colpo vano. 11 mio disegnare c li miei begli studii e la mia bellczza 
in sonare di musica Iulie erano in isparare di quelle artiglieric: e, 
s’io avessi a dire parlicolarmenle le belle cose che in quella infer- 
nalila crudele io feci, farei maravigliarc il mondo: ma, per non es- 
sere Iroppo lungo, ine le passo. Solo ne diro qualcuna di quelle piti
stimabili, le quali mi sono di necessită: e questo si c, che, pensando 
giorno o noile quello che potevo fure per la parte mia in defensione 
della Chiesa considerate che i nemici cambiavano le guardie e pas- 
savano pel portone di Sânte Spirite, il quale era liro ragionevole, ma. 
perche il liro mi veniva in Iraverso, non mi veniva *fatto qucl gran 
male ch’io desideravo di fare; pure ogni giorno se n’ammazzava 
assai bene: in modo che, vedtilosi i nemici impedilo codește passo, 
messono piti di Irenla bolti una noile sur una cima di un leite, le 
quali m’impedivano codcsla vedtila. Io, che pensai un po’meglio a 
codește caso che non avevo latto prima, quasi lult’a cinque i miei 
pezzi d’ artiglieria dirizzai alle delte bolti, ed aspellai le ventidue ore 
in sul bel del rirnctter le guardie: e, perche essi, pensando esser si
ctiri, venivano piu adagio o piu folii che il solite assai, percio, dalo 
fuoco alli mia solîioni, non lanto gittai quelle bolii per terra che 
m’impedivano, ma in quesla soffiala sola ammazzai piu di Irenla 
uomini. 11 perche, seguitando cosi duo allre volte, si misero i soldați 
in lanto disordine, che, intra che essi erano pioni doi latrocinio doi 
gran sacco, e desiderosi alcuni di quelli di godersi le lor faliche. piu 
volte si volsono abbollinare per andarsene. Pure, Irattenuli da quel 
valoroso capilano, il quale si domandava Cian d’Urbino. con gran- 
dissimo loro disagio furono forzali drpigliare un allro passo per lo 
rimeilere delle loro guardie: il qual disagio imporlava piu di Ire 
miglia, dove qucl primo non era un mezzo. Palia quesla improsa, 
tulii quei signori ch’erano in castello mi facevano favori maravi- 
gliosi. Questo caso tale, per esser di lanta importanza seguito, F ho 
volute contare per far fine a queslo: perche non sono nella proles- 
sione, che mi muove a scrivere: che, se di queste cose lali io vo- 
lessi far bella la vila mia, troppe mo

14.
A 9 fieri e Ba Mia pamicca.

Nel finire dell’anno 1762, essendo io passato allo studio del di- 
ritlo civile o canonico, dopo alcune settimane legali ricaddi nella 
slcssa malaltfa, gia avuta duo anni prima, quello scoppio universale 
di tulla la pelle doi cranio. Ma quesla volta non fu possibilo ch’ io 
salvassi i capelli dalie odiose forbici, e dopo un mese uscii da quella 
sconcia malallia tosalo ed imparruccalo. Quest’accidente fu uno dei 
piti dolorosi ch’ io provassi in vita mia, si per la privazione dei ca
pelli, come pel funeste acquisto di quella parrucca divenuta imnie- 
dialamenle lo scherno di Iutii i coinpagni petulanlissimi. Da prima 
io m’cra messo a pigliarne aperlamenle le parii, ma vedendo poi
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Giordaui.

VIL ISGRIZIONI.
Le Iscrizioni sono brevissimi 

componimenli di carâltere biogra
fice, d’ordinario scolpiti nella pie- 
tra o incisi nel bronzo cd esposti 
alia pubblica visla, allo scopo di 
ricordare ai passanti, con brevi pa
role, o un lalto memorando, o la 
gloria di qualche uomo illustre, o 
la morte di persone amate. Le in- 
scrizioni sepolcrali diconsi piii spe
cial mente epitaffi.

Alfieri, 
Vita di se stesso.

15.
LODOV1CO ARIOSTO 

IN QUESTA CAMERA SCRISSE 
E QUESTA CASA DA LUI EDIFICATA ABITO 

LA QUALE CCLXXX ANNI DOPO LA MORTE 
DEL DIVINO POETA

FU DAL CONTE GIROLAMO CICOGNARA PODESTÂ 
COI DENARI DEL COMUNE 

COMPRA E RISTAURATA
PERCHfi ALLA VENERAZIONE DELLE GENȚI 

DURASSE

eh’ io non poteva a nessun patto salvat la parrucca mia da qnello 
sfrenalo torrente, che da ogni parte assalhivala, e che io andava a 
rischio di perdere anche con essa me stesso, tosto mulai di ban- 
diera: e presi il partilo piii disinvolto che era di sparruccarmi da 
me, prima che mi venisse fatto quell’affronlo, e di palleggiare io stesso 
la mia infclice parrucca per l’aria, facendone ogni vituperio. Ed in- 
fatti dopo alcuni giorni, sfogâtasi l’ira pubblica in lai guisa, io rimași 
poi la meno perseguitata, e direi quasi la piii rispettata parrucca fra 
le due o tre altre, che ve n’erano in quella stessa galleria. Allora 
imparai, che bisognava sempre părere di dare spontaneamente quello 
che non si poteva impedire d’ csserci lolto.

VIL 1NSCR1PȚIUNL
Inscripțhinile sunt niște com- 

posițiunl foarte scurte de un ca
racter biografic, de ordinar sculptate 
pe piatră sau gravate pe bronz si 
espuse la vederea publicului, cu 
scop de a reaminti trecătorilor. în 
puține cuvinte, un fapt memorabil, 
sau gloria unui om ilustru, sau 
moartea persoanelor iubite. Inscrip- 
țiunile ce se pune pe morminte se 
numesc mal în special epitafil.

L'Italin, terra di gloria antica o» moderna, ha inscrizioni sparse ovunque; gli 
uomini grandi e i fatti memorabili hanno la Joro storia scolpita a caratteri d’oro sui 
monumenti che ornano le piazze, sulle facciate delle case, iieH’interno dei tempi 
o dei pubblieî edifizî, nei sacri recinti della morte. Bellissime sono alcune in- 
scrizioni patriottiche, e sovratutto quelle che si leggono nella Chiesa di Santa Croce 
in Firenze, ove si onorano i rosti o la memoria del genio italiano. Gli autori che 
piu si distinsero nel concepire belle ed appropriate iuscrizioni sono Piclro G-ior- 
dani (1774—1848) e Lvigi Mutzi (1776—1865).

EXEMPLE.



599

16.

G iordan i.

17.

G io rda ni.

18.

19.

Mmzi.

ANTONIO CESARI VERONESE 
COGLI SCRITTI E COLL’ESEMPIO MANTENNE GLORIOSAMENTE 

LA FEDE Dl CRISTO E LA LINGUA ITALIANA 
MDCCCXXX

QUESTO MARMO 
CI-IIUDE LE ONORANDE SPOGLIE 

DI 
GUGL1ELMO LANDUCCI

NELLO AMORE Dl DIO E DEL PROSSIMO 
A POCI-nSSIMl COMPARABILE

MORI PIENO DI ANNI E DI MERIȚI 
NEL LUGLIO DEL MDCCCXX

BÂRNABA LIVI 
NIPOTE MATERNO

NICCOLO MACCHIAVELLO
N. IL MCCCCLXVIII M. IL MDXXVII 

GRANDE E LA GLORIA
DI CHI PER LAUDI NON CRESCE

E PER BIASIMO NON MENOMA

AL CONTE GIĂCOMO LEOPARDI RECANATESE 
FILOLOGO AMMIRATO FUORI D’ITALIA 

SCRITTORE DI FILOSOFIA E DI POESIE ALTISSIMO 
DA PARAGONARE SOLAMENTE COI GRECI 

CHE FINI DI XXXIX ANNI LA VITA 
PER CONTINUE MALATTJE MISfiRRIMA 

FECE ANTONIO RANIERI
PER SETTE ANNI FINO ALLA ESTREMA ORA CONGIUNTO 

ALL’AMICO ADORATO MDCCCXXXVII
Giordani.
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Prosa narrativa. — B) Fatti immaginari.

11 romanzo clic, all’ intreccio di fatti iin- 
maginari, fa servire di slbndo l’csatta pit- 
tura dei cos tu mi e dulie viccndc di un’e- 
poca. introducendo eziandio nell’ azione 

1 loro carâttere 
e i loro al tribut i, dicesi romanzo alorico.

II romanzo che fa servire 1’ intreccio 
dei fatti raccontati alto studio e all’anâ- 
lisi dclle passioni umane, dicesi romanzo 
intima o paicoloțpco.

II romanzo che narra viccnde possibili, 
appartencnti alia vita domestica o sociale, 
mettendo in rilievo il tipo e il carâttere 
dei personaggi introdotti sulla scena, cliiâ- 
masi romana sociale.

II romanzo che si compiace nella nar- 
razionc di fatti capaci di suscitară grande 
emozione. a basc per lo piu criminale e 
sanguinaria e con intrigo forzato, dicesi 
romanzo sensazionale.

A doua specie de composițiunl j 
cari aparțin genului narativ 
cuprinde povestirea faptelor i-\ 
•maginare. Aceste composițiunl aii‘ 
de scop principal distracțiunea, 
cu toate că utilul și onestul n’ar 
trebui să se despărțească nici 
dată de la ele.

Cele mal importante composi
țiunl de această natură sunt: ro-.di quesla specie sono: il romanso, 
mânui, nuvela și fabula. la novella e la fâcola.

I. ROMANZO.
11 romanzo e un lungo e in- 

pletită povestire de fapte intere- trecciato racconlo di falii inleres- 
sanle, care au toată aparența ade-'santi, i quali hanno lutla l’appa- 

renza del vero, ma clic realmente 
sono frutto della fantasia dello 
scriltore. Scopo del romanziere e 
quello di procurare dilello, sia met
tendo in evidenza il contraslo dclle 
passioni umane, linamenlc analiz- 
zale, sia riproducendo con esaltczza 
i coslumi e la vila di un’elâ, sia 

fie reprezinlând în mod viii ca- rappresenlando al vivo il carâttere 
racterul și acțiunile oamenilor, pre-, e le azioni dogii uomini, quali si 
cum ele se arată în viata domestică appalesano nella vita privata e 
și publică. iptibblica.

Romanul care pune ca temeiul faptelor i 
imaginare descrierea exacta a moravurilor 
și a evenimentelor unei epoce, introdu
când chiar in acțiune pcrsonagl istorici, 
cu caracterul și atributele lor, se numește tain ni personaggi storici col 
roman istoric. ~ 1 ’— —j —

Romanul care se servește de intriga fap
telor povestite pentru a studia și analiza 
pasiunile omenești, ia nume de roman in
tim sau pxicholofjic

Romanul care narează evenimente veri- 
simile din viața domestică sau socială, 
punând în evidență tipul și caracterul per
sonajelor introduse pe scenă, se numește 
roman social.

Romanul care se de'ectează cu narațiu
nea faptelor capabile de a escita o mare 
enioțiune. și cari de ordinar sunt de un 
caracter singeros și criminal, se numește 
roman de senzape.

I. ROMAN.
Romanul este o lungă și îm-|

verului. insă în realitate nu sunt 
de cât fructul fantasiei autorului. 
Scopul romanțierulul este de a 
procura dislracțiune, fie punend 
in evidență contrastul pasiunilor 
omenești analizate cu fineță. fie re
producând cu exactitate moravu
rile și viața unei epoce oare-care,

La seconda specie di componi- 
menli apparlenenti al genere nar
ra tiv o comprende il racconlo (ti 
fatti immaginarî. Questi com- 
ponimenti hanno per iscopo prin
cipale il dilello, quanlunque 1’utile 

o e V onesto non dovrcbbe mai an- 
darne disgiunto.

1 piu importanți componimenli
.111 IV BUI1U . II

la novella e la fâcola.
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ESEMPÎ.
20.

3/ a<9<llB<> <Bă tLuria.

Essi s’avviarono zitti zilli alia riva eh’era 
dero il battello pronto, e data e barallata la 
barcaiolo, puntando un

.stata loro indicata: vi- 
parola, c’enlrărono. 11 

remo alia preda, se ne staccd; alferrato poi 
l’allro remo, o vogando a duebraccia, prese il largo, verso la spiag- 
gia opposta. Non lira va un âlilo di vcnlo: il lago giaceva liscio e 
piano. o sarebbe parso immobile, se non fosse stato il tremolare e 
I’ ondeggiar leggiero della luna, clie vi si specchiava da mezzo il cielo. 
S’ udiva sohanto il fiotlo morto c lenlo frângersi sulle ghiaie del lido, 
il gorgoglio piti lonlano dell’ acqua roita tra le pile del ponte, o il 
tonlb inisuralo di que’due renii, clie lagliavano la superficie azzurra 
del lago. uscivano a un colpo grondanli, e si rituflavano. L’ondase- 
gala dalia barca, riunendosi diclro la poppa, segnava una slriseia 
increspata, che s’andava allonlanando dai lido. 1 passeggieri silenziosi, 
con Ia testa vollata indiei ro, guardavano i monti, e il paese rischia- 
rato dalia luna, e variate qua e lâ di grand’oinbrc. Si dislinguevano 
i villaggi, le ca.se, le.capaime: il palazzotlo di don Rodrigo, con la 
sua torre pialla, elevalo sopra le casucce ammncchiate alia falda del 
promontorio, pareva un feroce che, rillo nelle tenebre, in mezzo a 
una compagma d’addonnenlali, vegliasse, meditando un delitlo. Lucia 
Io vide, e rabbrividi: scese con l’occhio giii giii perla china, lineal 
suo paesello, guardo tisso all’eslrcmitâ, scopri la sua casetta, scopri 
la chioina folia del fico che sopravanzava il mure del corlile. scopri 
la linestra della sua camera: e, sedula, corn'era, noi fondo della 
barca, poso il braccio sulla sponda, po.so sul braccio la Ironie, come 
per dormi re, c pianse segretamenle.

Addio, monti sorgenli dall’acque, ed elevati al cielo: ciine inu- 
guali, note a chi e crcscinto Ira voi, e impresse nella sua mente, 
non iiieno che losia l’aspello de’suoi piu familiari: torrenti, de’quali 
distingue lo scroscio, come il suono delle voci domestiche: viile sparse

I piu celebri b*<>bbi;i3BZq Morari italiani sono: .,T Promeasi Spori* di Ales- 
s a n d r o M a n z o n i (1785-1873); — „Marco Viscoliți" di T o ni m as o G r o s s i (1791- 
J853); — „Ellorc Fieramosca" e „Niccolb tic’ La pi" di Mas sini o d’Azeglio 
(1798-1866); — ,,L’ Assedio di Firenze," „Bimtrice Canei" a .,la Baltaglia di Bene- 
vento" di Franeosco-Domenico Guerrazzi (1804-1873):—infine ^Margherita 
Pustcrla" di Cesare Caniii, „Spârlaco" e „Mewtalina" di Rafl'aello Giova- 
gnoli (qnesti duc ultimi autori viventi).

II piu celebre ebiIbbbbo e la „Vita Naooa" di Dante Alighieri
(1265-1321), specie di autobiografia in parte reale, in parte fantastica; — fra i ro- 
nianzi psieologici moderni sono degui di nota .,11 mistero del poeta* di Antonio 
Fogazzaro, „Le lacrimc del prosnimo" di Gerolamo Rovetta (entranibi vi
venti), e q'ualche altro.

Gli autori di B'OBBiaiBzi sociali sono molti in Italia, ma i piii noti sono: 
Anton-Giulio Barrili, Edmondo De Amicis, Antonio Caccianiga, 
Salvatore Farina, e la distintissima signora Matilde Serao.

II ronBiaBizo seiiMazioBialc, la peggiore specie di lettoratura fantastica, 
in Italia non ha ancora, la dio mereu, cultori originali, se ne eeeettuiamo il teste 
definita Franc esc o M aștri ani (1819-1891,; sonvi pero anche troppe traduzioni 
dai trancese, le quali riempiono le appendici dei giornali e formano la delizia del 
popolino e di coloro che hanno sete di sfrenate e malsane fantasie.

EXEMPLE.
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21.
II NOțnio <lî Don Kodrigo.

Una noile, verso la line d’ agoslo, proprio nel colmo della peste, 
tornava don Rodrigo a casa sua, in Milano, accompagnato dai fedel 
(îriso; 1‘uno de’trc o quattro che, di lutta la famiglia, gli eran rima- 
sti vivi. Tornava da un ridolto d’amici soliți a straviziare insieme, 
per passar la malinconia di quel tempo: e ogni volta ce n’eran 
de’nuovi, e ne mancava de’vecchi. Quel giorno, don Rodrigo era 
slato uno de’piti allegri; e tra Fălire cose, aveva fatlo rider lanto 
la compagnfa, con una specie d’elogio funebre del conte Attilio, por- 
tato via dalia peste, due giorni prima.

e biancheggianti sul pendio. come branchi di pecore pascenti; addio! 
Quanto e. tristo ii passo di chi, cresciuto tra voi, se ne allonlana! 
Alia fantasia di quello slesso che se ne parte volontariamenle, tratlo 
dalia speranza di fare altrove fortuna, si disabbelliscono, in quel me
mento, i sogni della ricchezza; egli si maraviglia d’essersi poluto ri- 
solvere, e tornerebbe allora indietro, se non pensasse che un giorno, 
tornerâ dovizioso. Quanto piu s’avanza nel piano, il suo occhio 
si ritira, disgustato e stanco, da quell1 ampiezza uniforme: Varia 
gli par gravosa e morta; s’inollra mesto e disatlento nelle ciltâ tu- 
multuose: le case aggiunte a case, le strade che sboccano nelle slrade, 
pare che gli IGvino il respiro; e davanli agii edifizi ammirati dallo 
straniero, pensa, con desiderio inquielo, al campicello del suo paese, 
alia casuccia a cui ha giâ messi gli occhi addosso, da gran tempo, 
e che comprerâ, lornando ricco a’suoi monli.

Ma chi non aveva mai spinto al di lâ di quelli neppure un de
siderio fuggitivo, chi aveva composti in essi tulii i disegni dell’av- 
venire e n‘e sbalzato lontano, da una forza perversa! Chi, staccalo 
a un tempo dalie piu care abiludini, e disturbalo nelle piti care spe- 
ranze, lascia que’ monli, per avviarsi in Iraccia di sconosciuti che non 
ha mai desiderato di conoscere, e non pud con F immaginazione ar- 
rivare a un momenlo stabilite perii ritorno! Addio, casa nația, dove, 
sedendo. con un pensiero ccculto, s’ imparo a dislinguere dai rumore 
de’passi. comuni. il rumore d’-un passo aspettato con un misterioso 
limore. Addio, casa ancora straniera, casa sogguardata lanle volte 
alia sfuggita, passando, e non senza rossore: nella quale la mente 
si ligurava un soggiorno tranquillo e perpetuo di sposa. Addio, chiesa, 
dove l’ănimo lornd tante volte sereno, cantando lelodi del Signore; 
dov’ era promesso, preparalo un rito: dove il sospiro segreto del cuore 
doveva essere solennemente benedetlo, e l’amore venir comandate, 

,c chiamarsi sânte: addio! Chi dava a voi tanta gioconditâ e per 
tutto: e non turba mai la gioia de’suoi ligii, se non per prepararne 
loro una piti certa e piti grande.

Di tal genere, se non tali appunto. erano i pensieri di Lucia, e 
poco diverși i pensieri degli allri due pellegrini, menire la barca li 
andava avvicinando alia riva deșira dell’Adda.
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Camminando perd, sentiva un mal essere, un abbattimcnto, una 
fiacchezza di gambe, una gravezza di respira, un’arsione interna, che 
avrebbe voluto altribuir solamente al vino, alia veglia, alia stagione. 
Non apri bocea, per tulla la .strada: e la prima parola, arrivali a 
casa, fu d’ordinare al Griso che gli facesse lume per andare in câ- 
mera. Quando ci furono, il Griso osservo il viso del padrone, slravolto, 
acceso, con gli occhi in fuori, e lustri lustri, c gli slava alia lon
lana; perche, in (pieile circostanze, ogni mascalzone aveva dovuto 
acquistar, come si dicc, I’occhio medico.

«Slo bene, ve\» disse don Rodrigo, che lesse nel farc del Griso 
il pensiero che gli passava per la mente. «Sto benone: ma ho be- 
vuto, ho bevnlo tbrșe un po'lroppo. C’era una vernaccia!... Ma. con 
una buona dormita, lullo se ne va. Ho un gran sonno... Lcvami un 
po’quel lume dinanzi, che m’accieca... mi da una noia...!>

«Scherzi della vernaccia,disse il Griso, tenendosi sempre alia 
larga. «Ma vada a letto subito, che il dormire le Iară bene.»

Hai ragione: se posso dormire.. Del resto, slo bene. Melti qui 
vicino, a buon conlo, quel campanello, se per caso, stanollc avessi 
bisogno di qualche cosa: e sta allento, ve’, se mai scuti sonare. Ma 
non avro bisogno di nulla... Porta via presto quel maledelto lume, 
riprese poi. inlanto che il Griso eseguiva 1'ordine, avvicinandosi mono 
che poleva. «Diavolo! che m’abbia a dar tanto faslidio!»

II Griso prese il lume, e augurala la buona noile al padrone, se 
n’ ando in frelta, menire quello si cacciava sotto.

Ma le coperte gli pârvero una monlagna. Le butlo via, c si ran- 
nicchid, per dormire; che inlatli moriva dai sonno. Ma, appena ve- 
lalo I’occhio, si svegliava con un riscossone, come se uno, per di- 
spelto, fosse venulo a dargli una tentennala; e sentiva cresciuto il 
caldo, cresciula la smania. Ricorrevacol pensiero all’agoslo, alia ver
naccia, al disordine: avrebbe voluto poler dar loro tulla la colpa: 
ma a queste idee si soslituiva sempre da se quella che allora era 
associala con lutte,'ch’cnlrava. per dir cosi, da Iutii i sensi, che 
s’era liceala in tulii i discorsi dello stravizio, giacche era aucor piti 
facile prenderla in ischerzo, che passarla sotto silenzio: la peste.

Dopo un lungo rivoltârsi, finalmente s’addormentd, e comincid a 
fare i piu brutti e arrnfiali sogni del mondo. E d’uno in un allro. 
gli parve di Irovarsi in una gran chiesa, in sn, in su, in mezzo a 
una folia; di trovârcisi, che non sapeva come ci fosse andalo, come 
gliene fosse venuto il pensiero, in quel tempo speciahnente: e n'era 
arrabbialo. Guardava i circostanti; erau Iutii visi gialli, distrutti, con 
cert’occhi incantali, abbacinati, con le labbra spenzolale: tulla genle 
con cerii vestiii che cascavano a pozzi: e da’rotii si vedevano mac- 
chie e bubboni. < Largo canaglia!» gli pareva di gridare, guardando 
alia porta, eh’era lonlana lonlana. o accompagnando il grido con un 
viso minaccioso, senza perd muoversi, auzi rislringendosi. por non loc- 
car qne'sozzi corpi, che giâ lo toccavano ancho troppo da ogni parte. 
Ma nessuno di quegl’insensati dava segno divolersi scoslare, e nern- 
meno d’avere inleso; auzi gli stavan piu addosso: e sopraltutto gli 
pareva che qualche»luno di loro, con le goinita o con allro. Io pi-
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giasse a sinistra, Ira il cuore e l’ascella, dove senliva una puntura 
dolorosa c come pesanle. E se si storceva, per vcder di liber&rsene, 
subite un nuovo non so che veniva a puntârglisi al hiogo medesimo. 
Înfuriate, volle metter mano alia spada; e appunto gli parve che, per 
la calea, gli fosse andata in su, e fosse il porno di quella che lo pre- 
messe inquel hiogo: ma, mellendoci la mano, nonei trovo la spada, 
e senii invece una trafilta piii forte. Strepilava, era tuli’afiannalo, e 
voleva gridar piu forte; quando gli parve che tulii que’visi si rivol- 
gessero a una parte. (îuardu anche lui: vide un pulpite, c dai para- 
petlo di quello spuntar su un non so che di convesso, liscio e luc- 
cicante: poi alzarsi e comparir distinta una tesla pelala, poi due 
occhi, un viso, una barba lunga e bianca, un frate ritto, fuor del 
parapetto fino alia cintola: fra Crisloforo. 11 quale, fulminalo 11110 
sguardo in giro su tulto l’udilorio, parve a don Rodrigo che lo fer- 
masse in viso a lui, alzando insieme la mano, nelF altitudine appunto 
che aveva presa in quella sala a terreno del suo palazzolto. Allora 
alzo anche lui la mano in furia,* fece uno sforzo come per islanciarsi 
ad acchiappar quel braccio teso per aria; una voce che gli andava 
bronlolando sordamente nella gola, scoppid in un grand urlo; e si 
desto. Lascid cădere il braccio che aveva alzato davvero; stento al- 
quanto a ritrovarsi, ad aprir ben gli occhi; che la luce del giorno 
giâ inollrato gli dava noia, quanto quella della candela, la sera a- 
vanti; riconobbe il suo letto la sua camera; si raccapezzo che tulto 
ora stalo un sogno: la chiesa, il popolo, il frate, tulto era sparilo; 
tutto fuorche una cosa, quel dolore dalia parte sinistra. Insieme si 
senliva al cuore una palpitazione violenta, aflannosa, negii orccchi un 
ronzio, un fischio continuo, un fuoco di dentro, una gravezza in Iulie 
le membra, peggio di quando era andalo a letto. Esild qualche mo
mente, prima di guardar la parte ove aveva il dolore; finalmente la 
scopri, ci diede un’occhiala paurosa; e vide un sozzo bubbone d’un 
h'vido paonazzo.

L'uomo si vide perduto: il lerror della morte F invase, e con un 
senso per avvenlura piii forte, il terrore di divenlar preda de’mo- 
natti, d’esser porlato. buttato al lazzerello. E cercando la maniera 
d* evitare quest’ orribil sorte, senliva i suoi pensieri confondersi e o- 
scurarsi, senliva avvicinarsi il momente che non avrebbe piu tesla, 
se non quanto bastasse per darsi alia disperazione. Alferro il cam- 
panello, e lo scosse con violenza. C«omparve subite il Griso, il quale 
slava all’erla. Si fermo a una certa dislanza dai leite: guardo allen- 
tamente il padrone, e s’accerlo di quello che, la sera, aveva con- 
getluralo.

«Griso!» disse don Rodrigo, rizzândosi stentainente a ședere: 
sei sempre state il mio fido.»

«Si, signore.»
«T’ho sempre fatto del bene.»
«Per sua bonta.»
«Di te mi posso fidare...!»
«Diăvolo!»
«Slo male, Griso.»
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e stette aspetlando dove andassero a

«Me n’ero accorlo.-*
«Se guarisco, li fard del bene ancor piu di quello che te n’ho 

falto per il passato.»
II Griso non rispose nulla, 

parare quesli preâmboli.
«Non voglio fidarmi d’ allri clic di te,

mi un piacere, Griso.»
< Comand i,> disse queslo, rispondendo con Ia formola solită a quel- 

F insolita.
«Sai dove sta di casa il Chiodo chirurgo?»
«Lo so benissimo.»
«E un galantuonio, che, chi Io paga bene, tien segreli gli amma- 

lali. Va a chiamarlo: digli che gli dard quatlro, sei scudi per visila, 
di piu se chiede: nia che venga qui subito; e fa la cosa bene, che 
nessun se n’avveda.»

«Ben pensalo,» disse il Griso: «vo e torno subito.»
«Senii, Griso: dani mi prima un po’d’acqua. Mi senlo un’arsione, 

che non ne posso piu.»
«No, signore,» rispose il Griso: «nienle senza il părere del medico. 

Son mali bisbetici: non c’e tempo da perdere. Știa quielo: in tre 
sălii son qui col Chiodo.»

Cosi dello, usci, raccoslando F uscio.

22.
B'» capanna <lcl 9>aB*caâsKoi<».

La capanna del barcaiuolo, padre delF annegalo, era posta di lâ 
del paese, lirando a tramonlana. Quel che si vedeva di essa guar- 
dando dai lago, non era che un po’di telluccio di paglia con una 
croce di legno piantala in vetla; tutlo il reslo veniva nascosto da 
due veCchi castagni, i quali parcvano chinarsi per abbracciarla. AI 
di dcnlro era una cameraccia non ammallonata, col palco ingrali- 
colato e le muraglie Iulie nere dai fumo.

Si vedeva in un canto un lellicciuolo coperlo d’unagrossa e ru- 
vida col tre, di quelle, che si chiamavano catalane, dalia Calalogna, 
d’onde venivano; nome che conservano ancora in alcuni paesi del 
lago di Como: ora quello il giacitoio del povero Arrigozzo, e in quel 
momento vi dormiva sopra un barboncino, il suo cane fedele.

A pie’del lelto, alia dislanza di non pili di due passi, slava un 
cassone massiccio, ripieno di lerra. denlro il quale, secondo F uso 
comune a quel tempo per lulla F Europa (perocche era ancor fresca 
l’invenzione dei camini), si faceva il fuoco, e v’era poslo un laveggio 
a bol li re sopra un ireppiede; piu innanzi, e proprio nel inezzo della 
camera, sorgeva un dcsco di faggio: quatlro seggiolelte impagliate, 
una mezza dozzina di remi, una rastrellierelta a piuoli appiccata al 
muro, sulla quale erano messi in parata alcuni pialtelli. tre scodelle 
di lerra e tre cucchiai d’ollone luccicanti come un oro: una cassa. 
una fiocina e un bertevello compievano il mobile di lulla la casa.
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Seduta vicino al desco, soite una lucernetta di ferm attaccala 
con un uncino ad uno slaggio pendante dai palco, slava filando la 
vccchia Marta; la madre dell’annegalo. La faccia piultosto asciutla 
che scarna, segnala di poche rughe, il portar dirillo della persona, 
il movere risolulo delle membra, moslravano in lei una natura va
lida e rubizza, che le (atiche e i disagi d’ una povera vila nou ave- 
vano domata. Ma quella Ironie, dai cui Ibndo spirava tuf aura serena 
di pace, si vedeva altora rabbuiata da un cordoglio recente e inu- 
silalo: uno che l'avesse vedula per la prima volta, poleva agevol- 
mente notare sn <pieile guanee un pallore, che nou vi doveva essere 
abiluale, un insolcarsi ancpr fresco; avrebbe indovinalo, che quegli 
occhi- gonii e sballuti per le lan te lagrime versate, non erano perd 
usi al pianlo.

Movea visibilmenle le labbra. dicendo le sue devozioni, e di quel 
suo tacite pregare non si udiva che lo strâscico delle ultime sillabe, 
le quali le morivano sulla bocea in un lieve fischio, ch’clla accom- 
pagnava col piegar frequente e fervoroso del capo.

Di tanlo in tanlo volgeva gli occhi a quel letlicciuolo, poi gli 
alzava al cielo in alto di si desolata pielii, da far manifeste il voto 
segreto, che mandava al Signore, perche degnasse di richiamarla a 
se, di riunirla al suo Arrigozzo.

Michele, colle spa.lle volte al desco, slava sedate presso al fuoco, 
curvo sopra di quello, con una meslola in mano tramenando una 
minestra di panico nel lalte, che bolliva nel penlolino: un dolore 
piii riivido, piii duro, clic avea pure qualcosa del dispettoso e del- 
l’iracondo, slava sul volte di lui. Egli teneva a bello studio volte le 
spalle alia moglie, perche raspeltodel dolore materno non incrudisse 
il suo, e continuava in quella bisogna senza levar mai il capo.

Come fu scorsa una mezz’ora, la dorina sorse in piedi, si lolse 
la rocca dai late, ando verso il fuoco, ne tolse giii il laveggio; quindi 
accoslâtasi alia raslrelliera, Iul la infervorala corn’era. noile sue ora- 
zioni, si vide dinanzi le tre scodelle: ne le trasse fuori per un moto 
macchinale; e ripelendo in quella preoccupazione ogni alto a che la 
mano correva da se per la consuetudine di lanti aurii, le dispose 
tutle e tre sul desco, mise un cucchiaio al late di ciascuna, verso 
in tutte la vivanda, e chiamo: «Michele, venite a cena. > Ma in quella 
che il mărite,, obbedendo alia voce di lei, s’accoslava alia lavola, la 
donna s’accorse d’aver messo un lagliere di piii, piglio alTrellala- 
mente una delle tre scodelle e la poso in terra, volendo far sem- 
bianle di averla riempila pel cagnolino; al mărite perd non isfuggi 
quell’atto sollecito e turbate; note egli quel terzo cucchiaio, che ri- 
maneva lutlavia sulla tavola ad un poslo consueto, e indovinando 
1‘amorosa smemoratezza della madre, rivolse la faccia allrove per 
non lasciarsi scorgere commosso, prese il suo piallello, il cucchiaio, 
c torno al poslo di prima.

Alarla chino il capo sul pello, stelte un momente per ricomporsi, 
poscia chiamd pel suo nome il barboncino, il quale levando appena 
il capo d’in fra Ie gambe, dirnenb lievemente la coda e non si mosse; 
ond’ella accostâtasi al leite, accarezzândolo colla mano e colla voce,
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a modo suo la padrona di quella inso** 
mugolto, che somigliava al gemere d’una

10 prese su, e portollo presso la vivanda. Quel cane ella non 1’avea 
mai veduto di buon occhid; l’aveva avuto, si pud dire sempre in 
liggia, e per sua cagione avea garrilo qualche voi la il figliuolo, peroc- 
che in quegli anni, che andavano si scarsi, le sapeva inale di dar 
quel po’di sopraccarico alia grama lamigliuola; ma dopo che Arri- 
gozzo fu morlo, il mancare al povero animale d’alcuna di quelle 
cure, ch’egli era solilo avergli, il dirgli una mala parola, il largii un 
alto sinistre, il non volergli bene, le sarebbe parsa una cosa nora, 
un delitto, un sacrilegio.

11 cagnolino ringraziava 
lila sollecitudine, con un 
perșona: da ullimo abbassd il muso sul piallello, lecco un momenlo, 
e poi balzo di nuovo sul lello, vi si acchiocciolo come prima, e fu 
queto. «Anche quella povera bestia vuol morirgli sopra,» disse fra 
se la vecchia, che gli avea sempre lenuti dielro gli occhi. Sedclle, 
si fecc il segno della croce, c si pose a mangiare. Pigliava qualche 
cucchiaiala di quel pam'co dopo d’aver tramestato un pezzo per la 
scodella; ma pareva che le crescesse in bocea; non poleva cacciarlo 
giii: se non che quando ebbc visto il marito, che tornava a deporre 
sulla la voia la sua ciotola, ne ingoio in frella due o Ire cucchiaiate, 
una dopo l’altra, per mostrare a lui che mangiava di voglia.

Un momento dopo s’accorse che la scodella riportala sul desco 
dai suo uomo era presso che ancora piena, la prese in mano, ed 
accostândosi a lui, che si era sedulo ancora a canto al fuoco, gli 
locco una spalla e disse: «Michele, via, mangiale per l’amor diDio; 
non volele tirar innanzi, vedele, se late questa vila: in lulta la gior- 
nala siele ancora, si pud dir, digiuno.» II barcaiuolo levo rozza- 
mente le spalle senza rispondere, ed ella seguilava con voce accorata: 
«Via, mangiâtene alineno un poco, volete lasciarvi morii* d’inedia? 
Siele obbligato in coscienza ad avervi cura: lalelo per mo, che se 
m’aveslc a mancar voi > Ma uno scoppio di pianto le sofibed le 
parole.

«Eh!* si caccib allora a gridare il barcaiuolo, «non la finirete 
piti con queslo vostro piangere? lutto il giorno sempre a quelle me- 
desimel» e asciugandosi egli slesso gli occhi col dorso della mano: 
«Lo tarele risuscilare, e vere? Per 1*anima mia, che non posso piu 
durarla!»

L’infelicissima vecchia si ricaccib indietro le lagrime, che le tor- 
narono pifi amare e piu angosciose sul cuore; si ierse gli occhi col 
grembiale, e si rimise a filare.

Per un pezzo nessuno dei due fiatd: la donna, non inlermettendo 
mai il suo lavoro, gettava ad ora ad ora qualche occhiala al marito,
11 quale sedulo su d’una bassa predella, coi gomili appoggiati sulle 
ginocchia e il capo noile mani, parea che piangesse.

Finalmente questi si levo, venne presso la moglie, le si mised in- 
torno, e parea, che volesse dir qualche cosa per rabbonirla. che la 
volesse con qualche amorevolezza compensai* della pena, che le avea 
dato, con quel suo parlare sproposilato di poco prima; ma poi non 
disse altro che queslo: «Ebbene, Marta, fard a modo vostro, mau-
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gerd per accontentarvi voi,* e si mise di falii a mangiare. «Sentite, 
Marla,* ripiglid di l’r a poco; doinani ho da menare a Dervio il Sin- 
daco qui del paese: coi danari del nolo gli furcmo dire una messa.

«La messa gliei* ho giâ falia dir io,* rispose la donna, e alzando 
il dilo al pennecchio: Vedele questa lana?» diceva «e appunlo del 
Messere di Lugano: la filatura sconta la limosina della messa.*

II barcaiuolo premette insieme le labbra, che, sporgendo in fuori 
per la subita commozione, gli s’eran falie aguzze e Iremanli, e ral- 
tenendo a falica le lacrime, provo una compassione, una tenerezza, 
uno slruggiinenlo per la vecchia compagna de’suoi giorni, che avea 
qualche cosa di piu sanlo, e, diro ancora, di piu soave del primo 
fervente amore, che le avea porlato negii anni della giovinezza.

Tomm (tso G rossi,
Marco Viscoliți.

23.
La IKagswzzsi vaBangEorioNii.

Uno che si chiamo Fresco da Celâlicu, avea una sua nepote chia- 
mata per vezzi Ciesca, la quale, ancora che hella persona ayesse c 
viso (nun peru di quegli angelici che giâ molie vollc vediam»»), se du 
tanlo c si nobile repnlava. clic por costume aveva prr?so di biasi- 
mare e uomini e doime, e ciascuna cosa che ella vedeva, scuza avere 
alcun riguardo a se medesima, la quale era lanlu piit spiacovole,

II. NUVELA. II. NOVELLA.
Nuvela este narațiunea unul La novella <’• il racconlo di un 

fapt interesant de natură imagi- falto interessante di natura imma- 
nară, insa cu loate caraclele ade- ginaria, ma avenlc Iutii i carâlleri 
vfcrului; cate o dată chiar cu un ■ della veritâ; lalvolla anzi con un 
fondament de adever. Nuvela di- fondamento di veritâ. La novella 
feră de roman in cât intriga oslo differisce dai rumanzo in quanlo che 
mal simplă, personagele sunt in 1’ inlrcccio ne c piu semplice, i per- 
numer mai mic și toate grupate! sonaggi sono pochi e tulii raggrup- 
împrcjurul unei acțiuni unice și nu pati attorno all'azione che e unica c 
multiplă: de aci brevitatea sa. |nonmolteplice:d’ondelasuabrevilă.

Precum vom vedea la pag 765 și urm.. ' Cuine si vedrâ a pag. 765 e seguenti, 
nuvela poate sa fie scrisă chiar in ver- la novella puu essere scritta auchu in 
suri, și atunci ia nume de nuvelă poetică \ verși, ed allora ha nome di novella pue- 
cea mal mare parte insă din nuvele sunt1 tica\ ma la maggior parte delle novelle sono 
scrise iu prosă, de oare-ce ele nu suni, in scritte in presa, giacche esse nun sono in 
sfârșit de cât scurte romane. . line che hrevi roinauzi.

La letteratura italiana e ricca di autori novellinti; ma colții che « riguardato 
si come il principe di questo genere di componimcnti e Giovanni Boceaccio, 
(1313—1375;, autore di una raccolta di cento novelle conosciuti sotto il titolo di 
„Decameron— vengono poi: Franco Sacchetti (1335—1400), Mattco Ban- 
dello (1480—1561), Agnolo Firenzuola (sec. XVI.). Anton Francesco 
Grazzini, detto il Lasea(1503—1583), Gas par o Gozzi (1713—1786) Pietre 
Thouar (1809—1861). Fra i viventi sono degnissimi di nota: Giovanni Verga, 
Vittorio Bersezio, Enrico Castelnovo, Edmondo De Amicis, Luigi 
Cap nana, ecc., ecc.

EXEMPLE.
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sazievole e stizzosa che alcun’altra, che a sua guisa niuna cosa si 
poleva fare; e tanto, oltre a tutto questo, era altiera, che se stata fosse 
de’Reali di Francia sarebbe slato soperchio. E quando clla andava per 
via, si forte le. veni va del cencio, che allro che torcere il muso noii 
faceva, quasi puzzo Ie venisse di chiunque vedesse o scont rasse. Ora, 
lasciando stare mol ti altri suci modi spiacevoli e rincrescevoli, av- 
venne un giorno che, esseridosi ella in casa tomata, lâ dove Fresco 
era, e tutta piena di smancerie poslaglisi presso a ședere, allro non 
faceva che somare; laonde Fresco domandando le disse: Ciesca, che 
vuol dir questo che, essendo oggi festa, tu le ne se’ cosi tosto tor- 
nata in casa? Alia quale ella, tutta cascanle di vezzi, rispose; Egli 
e il vero che io me ne sono venuta tosto, per cio che io non credo 
che inai in questa terra fOssero c uoinini e feminine tanlo spiacevoli

• c rincrescevoli quanto sono oggi, c non ne passâ per via .uno che 
non mi spiaccia come la mala ventura; ed io non credo che sia al 
inondo feminina a cui piu sia noioso il vedere gli spiacevoli che e 
a me, e per non vedergli cosi tosto me ne son venuta. Alia qual 
Fresco, a cui li modi fecciosi della nipole dispiacevan fieraniente, 
disse: Figliuola, se cosi li dispiâccion gli spiacevoli, come tu di’, se 
tu vuoi viver lieta, non ti speech iare giammai. Ma ella pili che una 
canna vana, ed a cui il senno pareva pareggiar Salomone, non allra- 
menle che un moritone avrebbe fatlo, inlese il vero molto di Fresco;

—. ’anzi disse che clla si voleva specchiar come Fălire. E cosi nella sua 
grossezza si rimase ed ancor vi sta.

G. Boccaccio,
Decameron, Giorn. VI. Nov. 8.

24.
JLe Gru lianno un «ol pieile.

Currado Gianfigliazzi, sempre della nostra cittâ, e stato nobile cit- 
tadino, liberale e magnîfico, c vita cavalleresca tenendo, continuamente 
in câni ed in uccelli s’e dilettato, le sue opere maggiori al presenle 
lasciando stare. II quale con un suo falcone avendo un di presso a 
Peretola una gru ammazzata, trovândola grassa e giovane, quella 
mando ad un suo buon cuoco, il quale era chiamato Chichibio. ed 
era Viniziano, e si gli mando dicendo che a cena 1’ arrostisse e go- 
vernâssela bene. Chichibio, il quale come nuovo bergolo era, cosi 
pareva, acconcia la gru, la mise a fuoco e con sollicitiidine a cuo- 
cerla comincio. La quale essendo giâ presso che cot ta. c grandissimo 
odor venendone, avvenne che una fennninetta della conlrada. la qual 
Brunetta era chiamata, e di cui Chichibio era forte innamorato, en- 
tro nella cucina; e sentendo l’odor della gru c veggendola, prego 
caramente Chichibio che ne le desse una coscia, Chichibio le rispose 
cantando e disse: Voi noii T avn da mi, donna Bnuietta, roi 
non V auri da mi. Di che donna Brunetta essendo turbata, gli disse: 
In fe’di Dio, se tu non la mi dai, tu non avrai da me cosa che ti
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piaccia. Ed in breve le parole fiîron molie. Alia fine Chichibio, per 
non crucciar la sua donna, spiccala l’una delle coscie alia gru, glicla 
diede. Essendo poi davanli a Currado e ad alcun suo forestiere messa 
la gru senza coscia, e Currado maraviglidndosene, lece chiamar Chi
chibio, e domandollo che cosa fosse divenuta 1’ altra coscia della gru. 
Al quale il Vinizian bugiardo subitamente rispose: Signor, le gru non 
hanno se non una coscia ed una gamba. Currado allora turbato disse: 
Come diâvol non hanno che una coscia cd una gamba? non vid’io 
mai piu gru che questa? Chichibio seguito: Egli e, messer, corn'io 
vi dico; e quando vi piaccia, io il vi fard veder ne’vivi. Currado, 
per amor dei forestieri che seco aveva, non volle dielro alle parole 
andare, ma disse: Poi che tu di’di fârmelo vedere ne’vivi, cosa che
10 mai piu non * vidi ne udii dir che fosse, ed io il voglio vedere 
domattina e sard contente; ma io ti giuro in sul corpo di Crislo, 
che, se altramenti sară, che io li fard conciare in maniera che tu 
con luo danno ti ricorderai, sempre che tu ci viverai, del nome mio. 
Finite adunque per quella sera le parole, la maltina scguente come
11 giorno apparve, Currado, a cui non era per lo dormire l’ira ces- 
sala, tutto ancora gonfiato si levd, e comando che i ca valii gli fosser 
menati; e fallo montar Chichibio sopra un ronzino, verso una fiu- 
mana, alia riviera della quale sempre soleva in sul far del di vedersi 
delle gruj nel rneno dicendo: Toslo vedrcmo chi avră ier sera men- 
lito o tu o io. Chichibio, veggendo che ancora durava l’ira di Cur
rado, c che far gli con venin pruova dellă sua bugfa, non sappiendo 
come poterlasi fare, cavalcava appresso a Currado con la maggior 
paura del mondo, e volentieri se polulo avesse, si sarebbe fuggito; 
ma non potendo, ora innanzi ed ora addietro e da lato si riguardava, 
e ciu che vedeva credeva che gru fossero che stessero in due piedi. 
Ma giâ vicini al fiume pervenuti, gli venner prima che ad alcun 
vedute sopra la riva di quello ben dodici gru, le qiiali lutte in un 
pic dimorâvano, si come quando dormono soglion fare. Per che egli 
prestamente inoslrâtelea Currado, disse: Assai bene potele, messer, 
vedere che iersera vi dissi il vero, che le gru non hanno se non una 
coscia cd un pie, se voi riguardate a quelle che cola stanno. Currado 
vedendole disse: Aspettali, che io ti mostrero ch’elle n’hanno due; 
e fâttosi alquanlo piu a quelle vicino grido: Ho! ho! per lo qual 
grido le gru, mandate l’altro pie in giCi, tulle, dopo alquanti passi, 
cominciârono a fuggire. Laonde Currado rivolto a Chichibio disse: 
Che ti par, ghiottone? parti ch’elle n’âbbian due? Chichibio quasi 
sbigottilo, non sappiendo egli slesso donde si venisse, rispose: Mes
ser si. ma voi non gridaste ho! ho! a quella di iersera; che se cosi 
gridato aveste, ella avrebbe cosi 1’ altra coscia e 1’ allro pie fuor man
date, come hanno fatlo qucste. A Currado piacque tanto questa rispo- 
sta, che lutta la sua ira si converti in festa e riso, e disse: Chichibio, 
tu hai ragione, ben lo dovea fare. Cosi adunque con la pronia e 
sollazzevol risposla Chichibio cesso la mala ventura, e pacificossi col 
suo signore.

G. Bocea ccio,
Decameron, Giom. VI. Nov. 4.
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25. 
IZ avaro.

Diro una vera novellella accadula a’ passati di ad un uomo, il 
quale ebbe una giusta vergogna della sua spilorcena. Non bastando 
a cotesto uomo ristretto Favere molii danari e facoltâ; ma volendo 
metterne insieme di nuovi, e non polendo, com’egli vorrebbe, vivere 
di rugiada come le cicale, pensa ogni giorno in qual modo possa 
fare ad essere invitate a pranzo da’suoi conoscenti, e sempre ha la 
mente a qualche bella inventiva per guidare il ragionamento a questo 
fine. Avvenne dunque che, riscontrâtosi egli ad un uomo dabbene 
piti volte, e non sapendo come stessero i falii suoi, o non curăndosi 
di saperli, ogni volta gli ritoccava ch’egli avrebbe mangialo volen- 
lieri seco, e che la sua compagnia gli andava molto bene'a sangae, 
c altre si falie magre barzellette, perche ne lo invilasse. Ma F uomo 
dabbene, che aveva cuore largo e le forze ristrette, ora con una 
scusa, ora con un’ allra cercava di togliersi questa seccaggine dallorno. 
Stanco finalmente un di, e voglioso dall’allra parte di correggere l’a- 
mico del suo difelto, gli disse ch’egli era pronto a riceverlo seco a 
pranzo lai di, purch’egli si fosse appagato di star a mensa con la 
sua numerosa famiglia. Di che si mostro l’altro contentissimo, e ne lo 
ringrazio caramenle, atlendendo lo stabilite giorno. Ed ecco giâ giunlo 
il beato di, ed eccolo a casa dell’amico, ove, făttaglisi incontro la 
padrona, gli fece di subite togliere giii dalie spalle un buon mantello 
di scarlalto, e scambiare la parrucca in una berretta, perche fosse 
piti agiato, e fecelo cntrare in una slanza, dove arde va un buon fuoco. 
Di lă a poco si posero a ședere a mensa, e furono undici. Bello fu 
F ordine e squisite le vivande. E sopra tutto si fecero molii brindisi 
lietamente, che v’era abbondanza di buon vino di diverse qualită. 
Immagini ognuno se il novello ospile trionfava, e s’egli mettea nel 
sacco del corpo ogni cosa, pensando che nulla gli costava, anzi, dice 
qualche malizioso, eh’ egli cerco di trarsi la faine e la sete anche per 
quella sera e pel giorno avvenire. Ma, come si andasse la cosa, venne 
l’ora della parlenza, o molti erano i ringraziamenli, perche non vâl- 
gono denari, quando il padrone della casa gli presento la polizza 
dello speso. Presela prima il callivello per uno scherzo, e leggevala 
perridere; ma, dicendogli pure il padrone con viso fenno che dovea 
pagare, imbianco nell’aspetto come uomo morte, e gli tremavano le 
mani come ad un paralitico, mâssime quando înțese che, per largii 
quel tratlamenlo, cragli state posto in pegno il mantello dello scar
lalto. Non mori e non rimase vivo; ma pur finalmente, mettendo le 
mani alia borsa, come se l’avesse messe sopra un aspide, con le la- 
grime agii occlii novero i qualtrini. Presei i il padrone, e sorridendo, 
voltosi a lui, glieli restitui, e baciandolo in Ironie gli disse: In casa 
mia io non sono ostiere; eccovi il mantei vostro e i danari: ma cid 
sia per farvi avvedere che, avendo voi di che vivere per voi e per 
altrui, siele befialo da ognuno, che come un accattapane andate li- 
mosinando un pranzo. Lo spilorcio lo ringrazio, non so se dell’av- 
viso, del pranzo o de’restituiti denari, ma credo di quesli ultimi: 
perche ando procacciândosi un nuovo pranzo pel vegnente giorno.

G. Gozzî.
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G. Gozsi.

27.
IjA Iiicciola e il vermicello.

Non ho io, diceva ad alta voce una lucciola, questo fuoco di die- 
tro, che risplende? Ora che fo io qui in terra? Perche non volo su 
le sfere a rotare questi miei nobilissimi raggi dai levante al ponenle 
e a formare una nuova stella fra le altre mie sorelle del cielo?

Amica, le disse un vermicello, che udi i suoi vantamenti, finche 
con quel luo splendido focherello stai fra le zanzăre e le farfalle, 
verrai onorata; ma se săli dove tu di’, sarai nulla.

Questa favoletta ammonisca me e molti altri.

111. FAVOLE.
La fâvola e narrazione fanta

stica di falti spesso non verosimili, 
destinata a inculcare nelle menii 
giovani o poco istrutte, principi di 
morale e măssinie filosofiche utili 
al viver civile.

Quantunque la fâvola narri cose non vere 
e tal ora anche impossibili, pure essa deve 
tendere alF insegnamento di qualche veritâ, 
facile a scoprirsi sotto il velo dell’ allegoria 

Nelle iavole 1’autore si permette di a- 
tribnire azioni elinguaggio umano ad ani
mali, a piante, e infiue a qualsisia ogget- 
to; peru egli non dimentica mai di lasciare 
a ciascuno di tali esseri i caratteri che li 
eontraddistinguono, e di metterli in scena 

, con quell’ aspetto e quclle qualitâ secondo 
, cui la la nostra mente e solită concepirli. 
i La favola e piu breve della novella; pno 
i cssere scritta in prosa o in verși (vedi 

semplicitatea subiectelor și pentru desti- pag. 729), ma per 1’ umiltâ dei soggetti e 
națiunea sa, limbagiul trebue să fie po- , per la sua destinazione, il linguaggio ne 
pular și stilul umil. I deve essere popolare, c lo stile dimesso.

26.
11 corvo e la volpe.

Un corvo avea un pezzo di formaggio in bocea. La volpe deside- 
rando di lorglielo, comincio a lodarlo e a lusingarlo, e disse che 
molto desiderio aveva d’ udirlo cantare, perch’ egli le parca uno de’ piu 
begli uccelli ch’ella avesse mai veduto, c se il canto fosse cosi bello 
come la persona, non era cosa che gli mancasse. II corvo, udendosi 
lodare, comincio a cantare, e il formaggio gli caddc di bocea. La 
volpe se lo prese e disse: Tu abbi il canto ed io mi avrb il for
maggio. E andossene, lasciando il corvo beffato e schernito.

Dai „jfVorjșZi virtîi".

III. FABULĂ.
Fabula este o narațiune fan

tastică de fapte adesea ori ne- : 
verisimile, destinată a întipări în 
spiritele tinerime! sau puțin culte, 
principiile de morală si de filosolie 
folositoare pentru viața civilă.

Cu toate că fabula narează lucruri ne
adevărate și chiar imposibile, totuși ea 
are de scop învățătura unul adevăr, ușor 
de a se descopri sub vălul alegoriei.

In fabule autorul ’șl permite să atribne 
animalelor, plantelor și chiar obiectelor 
neînsuflețite, acțiuni și limbagiul omenesc: 
el nu uită însă nici o dată de a lăsa fie
căruia dintr’aceste fințe caracterele prin 
care ele se deosebesc, și să le pue pe 
scenă cn aspect și calități precum mintea 
’șl-le închipuiește. Fabula este mal scurtă 
de cât nuvela; ea poate fi scrisă în prosă 
săli în versuri (vezi pag. 729), dar pentru

națiunea sa,
pular și stilul umil.

Autori italiani di fâvole in prosa sono: Agnolo JPirenziLola. Gațțjiarc Gpzți, 
Aurelio Bcrtola, ecc.
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G. Gozsi.

Lessiny, 
trad. L. E Siuigaglia.

28.
JLa wcimia c lo Mpcccliio.

Una bertuccia allo specchio si mira. Partale prima di essere da 
piu che l’uomo. Mani, picdi, gagliardia, miile astuzie le avcano cio 
fatlo credere. Lo specchio la trae d’inganno. La sua superbia cquasi 
svanila all’apparire di quel ceflb. Sdegnasi con lo specchio. Pare che 
gli dica: Maledetlo sia tu; da te mi viene questo aspetto. Dâ di mano 
ad un bastone, e sul cristallo, con quanla forza pud, lascialo andare. 
Fatto a pezzuoli lo specchio, cade e si sparge. La bertuccia, liela di 
sua vendetta, batte i denii, e si ricrea di quella rovina. Accresciulo 
ha il suo male col vendicarsi: ogni pezzetto le rappresenta una 
bertuccia: in un cenlinaio di specchi si vede quello che prima ve- 
deasi in un solo.

29.
Accoiiteiitiâinoci di <i«ael clic Nianio.

Padre degli animali e degli uomini, disse il cavallo, avvicinandosi 
al trono di Giove, sento dire da tutti ch'io sono Ia piu bella crea
tura di cui tu hai ornate il mondo: il mio amor proprio m* induce 
a crederlo; eppure, non vi sarebbero in ine molte cose da cor- 
reggere?

E che ti pare bisognevole in te di correzione? rispose il dio, con 
un sorriso pieno di bonta; paria, io mi lascio consigliare. — Forse, 
ripYese a dire il cavallo, sarei piu veloce alia corsa se le mio gambe 
fossero piu alte e piti sottili; un collo lungo come quello del cigno 
non mi starebbe mâlc: un pello piu ampio aumenterebbe la mia 
forza; e, in fi ne, poiche tu mi hai destinate a portar l’uomo, tuo favo
rite, la sella che il caritatevole cavaliere mi adatta al dorso, potrebbe 
essermi Pornita dalia stessa natura.

Sta bene, soggiunse Giove: pazientaun istante. Allora il dio pro- 
nuncio una parola creatrice; tosto la vila si difibnde nella pblvere, 
la materia si organizza, si anima c ad un tratto appare innanzi al 
trono celeste il cleforme camello.

A tal vista, il cavallo rabbrividi, e fu invaso da orrore e disguslo.
Ecco delle gambe piti alte epiii sottili, disse Giove: ecco un collo 

lungo quanto quello del cigno; ecco un petlo piu largo: ecco una 
sella naturale. Vuoi tu, cavallo, ch’io ti trasformi cosi?

11 cavallo tremava ancor tutto.
Per.questa volta, prosegui il dio, sii islrutto senza essere punito: 

voglio pero che tu non dimentichi mai la lua temeritâ: continua 
dunque a vivere, o nuova creatura (Giove lancio sul camello tino 
sguardo vivificatore), c che il cavallo non ti scorga mai senza ra- 
capriccio.
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Prosa descrittiva.

La prosa descrittiva e quella 
che descrive con naturalezza ed 
evidenza tutto cio che appartiene 
al dominio della natura o dell’arle.

Le descrizioni possono avcr per 
sati fenomene naturale, sau ființe oggetlo o fenomeni naturali, o es-

A vcro (lire la prosa descrittiva nou 
comprende un genere di componimenti a 
parte, ove se ne eccettuino gli scritti di 
storia naturale, di geografia e alcuni al- 
tri, i quali poi si classificano fra i com
ponimenti didascâlici (trattati, cec); ma 
in qualsiasi opera lettcraria, la prosa de- 

_____ scrittiva ha somina importanza, giacche 
presinta în mod ; essa serve ad illuminarc e a render viva 

j e sensibile 1’ idea dello scrittore.

ESEMPl.
30.

Una burraNta in marc.

Non si erano ancora discostati da terra cento miglia, che, in sul 
tramonlar del sole, il mare divenulo tutto bianco comincio a gon- 
fiare, c con miile altri segni a minacciarli di gran fortuna. Onde il 
padron della nave, di cio subito accorgendosi, voleva dar ordine con 
gran prestezza di fare alc.un riparo: ma la pioggia e il venlo 1’ as- 
saltarono a un tratto cosi rovinosamente, che non gli lasciavano far 
cosa che si volesse. Inoltre l’aria era subilamente divenula si buia, 
che non si scorgeva cosa del mondo: se non che, taior, balenando, 
appariva un certo bagliore, che, lasciândoli poi ad un tratto in mag- 
giore oscurită, faceva parer la cosa piu orribile e spaventosa. Che 
pielii eră a veder quei poveri passeggeri, per volere anche eglino 
riparare alle minacce del ciclo, fare bene spesso il contrario di qiiel 
che bisognava! E se il padrone diceva lor nulla, era si grande il 
romor dell’acqua che pioveva, o dell’onde che cozzavano l’una 
nell’ altra, e cosi stridevan le funi e fischiavan le vele, e i tuoni c le 
saette facevano un fracasso si grande, che niuno intendeva cosa che 
ei si dicesse: e quanto piu cresceva il bisogno, tanto piu mancava 
l'animo e il consiglio a ciascuno.

Che cuor credete voi che fosse quel de’ poveretti, vedendo la nave, 
che or pareva se ne dovesse andar in cielo, e poco di poi fendendo

Prosa descriptiva este acea 
care descrie cu naturaleță si evi
dență tot cea ce aparține dome
niului nalurel sati al artei.

Descripțiunile pot avea de obiect

însuflețite, sau lucruri ne-însuflețite, I seri animali, o cose inanimate, o 
sati locuri, sati fapte omenești, sau1 falii umani, o avvenimcnli, o opere 
evenimente, sati lucrări cari sunt che sono frulto dell’ arte e del genio 
produsul artei sau al geniului uman; umano; parimenti le descrizioni 
asemenea ele poale să se întindă a- possono versare su quali tâ fisiche 
supra calităților fisice sati morale, a-, o morali, su cose seniplici o com- 
supra lucrurilor simple sati compu-1 plesse, ed infine possono essere 
se, în fine pot fi reale sau fantastice. • reali o fantâstiche.

In adevăr prosa descriptivii nu cuprinde 
un gen particular de composițiunl, afară 
dacă nu considerăm scrierile de istorie 
naturală, de geografie, și câte-va alte, cari 
se clasifică pe de altă parte printre corn- 
posițiunile didactice (tratate, ete.); insa 
în orl-ce operă literară, prosa descriptivă 
are o importantă foarte mare, de oare-ce 
servește a lămuri și a p—‘ 
mal vin și sensibil idea scriitorului.

EXEMPLE.
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J. Firenzuola.

32.
Vieimii.

Vienna e citlâ antica, ma di antico non ha nulla che valga ia 
pena di essere ricordalo.

La sua cattedrale, il tanto celebrate Santo Stefano, scomparirebbe

il mare se ne volesse sccndere nell’inferno? Che rizzar di capelli 
pensate voi che fosse al părere che il cielo, tutto convcrso in acqua, 
si volesse pioverc nel mare, e allora allora il mare, gonfiando, vo
lesse salir su nel cielo? Che animo stimate mai che fosse il loro a 
veder altri gettare in mare le robe sue piu care, o eglino stessi git- 
liirvele per manco mâlc! La sbattula nave, lasciata a discrezione 
de'venii, c or da quelli sospinta, e or dall’onde percossa, tutta piena 
d’ acqua, se n’andava cercando d’uno scoglio che desse fine alic fa- 
liche degli sfortunati marinari: i quali, non sapendo ornai allro che 
farsi, abbracciândosi e baciandosi l’un F allro, si davano a piangere 
e gridare misericordia quanto loro usciva della gola. Oh quanti vo- 
levano confortare alinii, che avevan meslieri di conforto, e finivan 
le lor parole o in sospiri o in lagrime! Chi invoca l’aiuto di Dio: 
chi chiama il padrc, chi la madre; chi si ricorda degli amici, chi 
dei figliuoli; e il veder la miseria l’un delF allro, c Faversi compas- 
sione Funo aii’allro, e udir lamentai* l’un Fallro, faceva cosi falia 
calamilâ miile volte maggiore.

81.
BS ăl rafii o <!i Eftante.

Fu queslo noslro poeta di mediocre statura; e poichd alia ma
tura elfi fu pervenuto, ando alquanlo curvelto; ed era il suo andare 
grave e mansueto: di onestissimi panni sempre vestite, in qucllo 
abito eh* era alia sua maturilâ convcnevole. II suo volte fu lungo, 
e ’l naso aquilino, e gli occhi auzi grossi che piccoli, e le mascelle 
grandi, e dai labbro di solto era quello di sopra avanzalo. 11 colore 
era bruno; e i capelli c la barba spessi, nori e crespi; e sempre 
nella faccia malinconico e pensoso. Per la qual cosa avvenne un 
giorno a Verona (essendo giâ divulgata per tutto Ia fama delle sue 
opere, c massimamenle quella parte della sua Commedia, la quale 
egli intitola Inferno: ed esso conosciuto da molii uomini e doime) 
che passando egli davanti a una porta dove piti doime sedeano, una 
di quelle pianamente (non perd tanto che bene da lui e da chi con 
lui era, non fosse udila) disse all’allre doime: vedete colui che va 
nell’Inferno, e terna quando gli piace, e quassii reca novelle di co- 
loro che laggiii sono? Alia quale una di loro rispose semplicemenle: 
in vcritii tu dei dir vero: non vedi tu corn’egli ha la barba crespa 
e '1 colore bruno per lo caldo c per lo fumo che 6 laggiii? Le quali 
parole udendo dire dietro a se, e conoscendo che da pura credenza 
delle doime venivano; piacendogli e quasi contente ch'esse in cotale 
opinione fossero, sorridendo alquanlo, passo avanii.

Bocea cc io.
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33.
II toro <li Paolo Pollcr.

La piti celebre di Iulie le bestie dipinle e il toro di Paolo Potter, 
quelrimmorlale toro, che l’Inghilterra pagherebbe un milione di lire, 
e 1’Olanda non darebe perii doppio; quel toro, sul quale furoho cer- 
tamente scrilte piu pagine che non ci abbia dato pennellate il pittore, 
e su cui si scrive e si disputa ancora, come se invece d’ una imma- 
gine fosse una creazione vera c viva d’ un nuovo animale. II șoggelto 
del quadro e semplicissimo: un toro di grandezza naturale, rillo, col 
muso rivollo verso chi guarda; una vacca accosciala in lerra; alcune 
pecore, un pastore, un paesaggio lontano.

II merilo supremo di questo toro, si dice in una parola: e ylvo. 
L’occhio grave ed attonito, che esprime il sentimente d‘una vitalitâ 
vigorosa e d’una alterezza selvaggia, e reso con tanta veritâ, che, a 
primo aspetto, vien quasi falto di scansarsi a deșira o a sinistra, 
come si fa in un sentiero in campagna, quando s’ incontra uno di 
quegli animali. Le narici umide e nere, par che fumino e assorbi-

posto a confronto col Duomo di Milano, con quello di Firenze, di 
Parma. o colle chiese monumentali di Roma.

Ha qualche statua, qualche cavallo di bronzo, qualche monumente, 
ma non sono tali da destare un’alta ammirazione.

S’ intende che io parlo di cin che si vede nelle vie e nelle piazze, 
perche essa ha musei bellissimi, in alcuni dei quali brillano molii 
capolavori.

Vienna e dunque cittâ eminentemente moderna, e come talc vi 
alTâscina e vi enlusiasma.

La Vienna antica, dov’e S. Stefano, e il perno intorno a cui si 
apersero le nuovo maestosissime vie. 11 Ring supera per larghezza, 
per lunghezza, per grandiositâ e per ricchezza di edifizî i piu cele
brați boulevards di Parigi.

lo non vidi mai nulla che piu m’abbia colpito.
Un movimento vertiginoso di vetture, tulte gaic ed eleganți, quali 

non sono in alcun’allra capitale di Europa: ferrovie a cavalli, omni- 
bus, che vanno e vengono: e poi un mondo di gente, che vi dâ 
Fidea di un formicolaio in grande, che vi sbalordisce.

Ne qui solo e folia continua e movimento meraviglioso, ma in 
tutte le altre vie della grande cittâ.

I ponti sul Danubio, veduti in lontananza. appaiono come rivestiti 
di una larga striscia nera semovente.

La Pralerstrasse, coi suoi eleganți palazzi, pare aperta ad un 
grande corso di gala dalie prime ore del mattino fino alle tardissime 
della sera.

C’c da perderne la bussola, e il viaggiatore rilornando ai suoi 
paesi lo capisce meglio ancora quel finiinondo fenomenale.

Un mese dopo io mi trovava a Napoli, e la via Toledo. dagl’ Ita- 
liani si celebrata per le sue carrozzelle e per la sua vita, ini appa- 
riva una strada di cittâ secondaria.

A. Vespncci.
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scano Paria con un'aspirazione profonda. I peli son resi uno per uno 
con tutte le pieghe, le torsioni le traccie dei fregamenli contro gli 
ăl beri e la terra, e sembran peli veri altaccati alia tela. Gli altri a- 
nimaii non son da meno: la testa della vacca, la lana delle pccore, 
le mosche, Perba, le foglie e le fibre delle piante, il muschio; ogni 
cosa e resa con una verilâ prodigiosa. E menire si capiscc P infinita 
cura, che deve averci messo P artista, non si vede la fatica, la pa- 
zienza della copia; par quasi un lavoro d’ispirazione, di foga, nel 
quale il pitlore, infiammalo da una sorta di furore del vero, non 
abbia avute un momente d’esitazionc o di slanchezza. II toro di 
Paolo Potter riman coronato della gloria dei grandi capolavori, e 
P Europa lo considera come P opera piti magistrale del principe dei 
pitlori d’animali. «Col suo toro,—disse giuslamente un critico ilu
stre— Paolo Potter ba scrillo il vero idillio delP Olanda.

Queslo e il grande merite dei pittori d’animali delP Olanda, odei 
Potter soprattullo. Egli non ha sollanlo rappresenlato gli animali: 
ma ba reso visibile e celebrate colla poesia dei colori 1’amore altento, 
delicalo, quasi materno, che nulre per essi il popolo agricolo del- 
P Olanda. S’c servite degli animali come d’interpreti per rivelare la 
poesia della vila rustica. Ha espresso con essi il silenzio e la pace 
dei campi, il piacere della solitudine, la dolcezza del riposo e la sod- 
disfazione del lavoro tranquillo. Si direbbe eh’egli era riuscito afarsi 
capire da loro e a otlenere che s’ atleggiassero espressamente per 
essere copiati. Ha sapulo dar loro tutla la varieta c Pattrazione di 
personaggi. La tristezza, la quiele contenta, che segue la soddisfazione 
dei bisogni, il sentimente della salute e della forza, Pamore e la ri- 
conoscenza per P uoino, tutti i harlumi d’intelligenza e gli embrioni 
d’afTetli, tutte le varieta di carâllere, li ha afferrali con ledeltâ aino- 
rosa, ed e riuscito a trasfondere negii altri il sentimente che Pani- 
mava. Guardando i suoi quadri, ci si sente risvegliare a poco a poco 
non so che islinto primitivo di vila pastorale, un certo desiderio 
innocente di mungere, di tosare, di lavorare con quegli animali be
nefici, pazienti e belii, che rallegrano P occhio ed il cuore

E pensare che Parohi tel te, che fu poi suo suocero, non voleva 
da principio accordargli la figliuola, perche non era che un pitlore 
di bestie; e che il suo celebre loro Iu lat te, se sista alia tradizione. 
per servii* d’ insegna alia botlega d’ un macellaio, e venduto per 
1260 lire! r> • • •E. De Anucis.

34.
Una Ncenii deliii peste <li Milano.

Scendeva dalia soglia d* uno di quegli usci, e veniva verso il con- 
voglio, una donna, il cui aspello anunziava una giovinezza avanzata, 
ma non trascorsa; e vi traspariva una bellezza velala e ofluscata, 
ma non guasta, da una grâu passione, e da un languor mortale: 
quella bellezza molie a un tempo e maestosa, che brilla nel sangue 
lombardo. La sua andalura era allaticata, ma non cascante: gliorchi 
non dâvan lacrime, ma porlavan segnu d’averne sparse lanle: c’era 
in quel dolore un non se che di pacato e di profondo, che a t test a va
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Prosa didascâlica.

una qualche scienza od arte.

Prosa didactică este acea care 
are t _ 4 \ ' _ . _ .
metodică și ordonată a unei ștințe sposizione metodica ed ordinala di 
saft arte. una qualche scienza od arte.

La prosa didascâlica e quella 
de obiect principal expunerea che ha per oggetto prccipuo l’e-

un’ anima tutta consapevole e presente a sentirlo. Ma non era il .solo 
suo aspetto che. fra tante miserie, la indicasse cosi parlicolarmente 
alia pielă, e ravvivasse per lei quel sentimento ormai stracco e ani- 
mortilo ne’cuori. Porlavaessa incollo una bambina di forse nov’anni, 
morta: ma tutta ben accomodata, co’câpelli divisi sulla fronte, con 
un veslito bianchissimo, come se quelle mani F avesșero adornata per 
una festa promessa da tanto tempo, e dala per premio. Ne la tcneva 
a giacere, ma sorretta, a ședere sur un braccio, col petto appoggiato 
al petto, come se fosse stata viva: se non che una manina bianca 
a guisa di cera spenzolava da una parte, con una certa inanimata 
gravezza, e il capo posava sulf Oinero della madre, con un abbandono 
piu forte del sonno: della madre, che, se anche la somiglianza 
de’ volli non n’ avesse fatto fede, 1’ avrebbe detto chiaramente quello 
de’ due ch’ esprimeva ancora un sentimento.

Un turpe monatlo ando per levarlc la bambina dalie braccia. con 
una specie perd d’insdlilo rispello, con un’esitazione involonlaria. 
Ma quella, tirandosi indietro, senza perd mostrare sdegno ne disprezzo, 
«no!» disse: «non me la toccate per ora; devo metterla io su quel 
carro: prendete.» Cosi dicendo, apri una mano, fece vedere una 
borsa, e la lascid cădere in quella che il monatlo le lese. Poi conti
nuo; «promettetemi di non levarle un filo d’intorno, ne di lasciar 
che allri ardisca di farlo, e di metterla sotto lerra cosi.»

11 monalto si mise una mano al petto; e poi, tullo premuroso, e 
quasi ossequioso, piti per il nuovo sentimento da cui era come sog- 
giogato, che per F inaspellata ricompensa, s’ aflaccendd a far un po1 di 
posto sul carro per la morlicina. La madre, dalo a quesla un ba- 
cio in fronte, la mise li come sur un lelto, ce F accomodo, Ie stese 
sopra un panno bianco, e disse F ultime parole: «addio, Cecilia! ri- 
posa in pace! Stasera verremq anche noi, per restar sempre insieme. 
Prega inlanto per noi: ch’io pregherd per te e per gli altri.»’ Poi voltâ- 
tasi di nuovo al monatlo: «voi,» disse, «passando di qui verso sera, 
salirete a prendere anche me, e non me sola.*

Cosi detto rientrd in casa, e, un momento dopo, s’afiaccio alia 
fînestra, tenendo in collo un’ allra bambina piu piccola, viva, ma coi 
segni della morte in volto. Stelte a contemplare quelle cosi indegne 
esequie della prima, finche il carro non- si mosse, finche lo polc ve
dere; poi disparve. E che altro pote farc, se non posar sul lelto 
F unica che le rimaneva, e metterșela accanto per inorire insieme? 
come il fiore giâ rigoglioso sullo stelo cade insieme col fiorellino ancora 
in boccia, al passar della falce che pareggia tutte F erbe del pralo.

A. Ma/naoni.
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La prosa didascdlica comprendeProsa didactică cuprinde trei

dialogul, și lecțiunea.
Tratatul este acea operă de o întin

dere mal mare xaîi mal mică in care, eu 
ordine și cu unitate de sistemă sunt expu
se, pentru scopul de învățătură, princi
piile uneî științe sau arte, în complex 
satt în părțile sale.

Dialogul este acea compunere, de ordi
nar nu prea lungă, în care autorul pre- 
făccndu-se de a face să converseze intre 
ele două săli mal multe persoane, pune 
în discuțiune unele cestiunl nu absolut 
recunoscute ca adevărate, făcând să re- 
sare acele principie pe care el le consi
deră mat conform cu adevărul. Nu e rar 
însă ca autorul să întrebuințeze dialogul 
pentru a combate erori antice, pe care 
astă-zT toată lume le recunoaște ca atarl. 
Ast-fel este dialogul luT Leopardi, pe care 
’l dăm ca exemplu, maî la vale.

Lecțiunca este reproducerea scrisă de 
cea ce profesorul expune oral în scoală, 
saft se preface de a expune elevilor scl, 
în privința unei oare-caro materie, tra
tând în mod logic o parte din ea. care 
formează o di visiune a materiei princi
pale, ce el o va desvolta în cursul mal 
multor lecțiunl.

Innumercvoli sono gli autori didascâlici; qni ci basti di accennare coloro che 
hanno lasciato opere di faina universale: Bartolomdo da Sau Concordia (1262-1347, 
„ Ammaestramehti degli autichi";—Domenico Cavalca (sec. XIV.) „Spee
ch io di vera penitenza“;r-Z>on-2?«///’s/a Alberli (1404-1472) „G ove mo della 
Famiglia";— Niccolb Macchiavelli „II Principe", „Discorsi sopra Ia pri
ma Deca di Tito Livio", „Dell’Arte della Guerra";— Gioeanni Della 
Cana (1503-1556) „II Galateo“; — Baldatsarc Castiglione (1478-1529) „II Cor- 
tegiano"; — Torqualo Tanso (1544-1595) „Diâloghi"; — Gian-Battista Gelli 
(1493-1463) „I caprinei del Bottaio11, „La Circe“;—Francesco Maria Zanotti 
(1672-1777) „Filosofia morale"; — Galiltb Caldei (1564-1642) „Diâloglii":— 
Gidcomo Leopardi (1798-1837) „O p ere ino rali"; — Terenzio Mamiani ■ 1793-1885) 
„Scritti filosofici", Pictro Tkouar „Letturc educative", cec.

EXEMPLE. ESEMPÎ.

35.
Ora prima e ii Mole* (Didlogo).

Ora prima. Buon giorno, Eccellenza.
Sole. Si: anzi buona noLte.
Ora prima. I cavalli sono in ordine.
Sole. Bene
Ora prima. La diana e venuta fuori da un pezzo.
Sole. Bene; venga o vada a suo agio.
Ora prima. Che intende di dire Vostra Eccellenza?
Oole. Intendo che tu mi lașei stare.
Ora prima. Na, Eccellenza, la noile e giâ durata tanto. che non

feluri de composițiunl: tratatul, tre specie di componimenti: \\trat- 
dialogid, și lecliunea. lato, il didlogo, e la lezione,

II traltato e quell’opera di maggiore o 
minore estensione in cui, ordinatamente 
e con unita di sistema, vengono esposti 
a scopo d' insegnamento, i principi di una 
scienza o di un’ arte nel suo complesso o 
nelle sue singole parti.

II didlogo e qnella composizione per lo 
piu non troppo lunga, in cui 1' autore, 
fingendo di far conversare duc, e talora 
piu persone, mette in discussione quistioni 
non positivamente accertatc, facendo e- 
mergere quei principi ch’egli crede piu , 
conformi al vero. Peru non e raro l’esein- 
pio di diâloghi in cui 1* autore nou ha 
altro intento che qiiello di confutare an- 
tichi errori, e di far risultâre fatti che 
oggi si riconoscono da tutti per veri. 
Tale 6 il diâlogo del Leopardi, dato piu 
sotto come csempio.

La lezione e la riproduzione scritta di 
qnanto il maestre espone oral mente nella 
scuola o linge di esporre ai suoi allievi, 
circa una data disciplina, trattandone una 
parte che, logicamente ptiu stare da se, 
ma che in fatto e una divisionc della ma
teria principale eh’ egli svolgerâ nel corso 
di parecchie lezioni.



620

pud durare piti; e se noi c’indugiâsshno, vegga, Eccellenza, che poi 
non nascesse qualche disordine.

Sole. Nasca quello che vuole, eh’ id non mi muovo.
Ora prima. Oh, Eccellenza! che e coteslo? si sentirebbe Ella 

male ?
Sole. No, no, io non mi sento nulla, se non che io mi non mi 

voglio mudvere; e pero tu te ne andrai per le tue faccende.
Ora prima. Come debbo io andare se non viene Ella, che io 

sono la prima ora del giorno? e il giorno non pud essere, se Vostra 
Eccellenza non si degna, com’e solită, d’uscir fuori.

Sole. Se non sarai clei giorno, sarai della notte; ovvero le ore 
della noile faranno F uffizio doppio, e tu e le tue compagne starele 
in ozio. Perche, sai tu che e? Io sono stanco di questo continuo 
andare attorno per far lume a quattro animaluzzi che vivono su un 
pugno di fango tanto piccino, che io, che ho buona vista, non lo 
arrivo a vedere; e questa noile ho fermato di non volere altra falica 
per questo; e che se gli uomini vdgliono veder lume, che tengano 
i loro fuochi accesi, o provveggano in altro modo.

Ora prima. E che modo, Eccellenza, vuole Ella che ci trovino 
i poverini? E a dover poi mantencre le loro lucerne, e provvedere 
tante candele che ârdano tutto lo spazio del giorno, sară una spesa 
eccessiva. Che se fosse giâ ritrovato di fare quella certa aria da 
servire per ardere, c per illuminare le strade, le camere, le botteghe, 
le cantine e ogni cosa, e il tutto con poco dispendio, altora direi 
che il caso fosse manco male. Ma il fatto e che ci avranno a pas- 
sare ancora trecento anni, poco piii o meno, prima che gli uomini 
rilrovino quel rimedio: e intanto verră loro manco Folio e la cera 
e la pece e il sego; e non avranno piu che ardere.

Sole. Andranno a caccia delle lucciole e di quei vermicciuoli che 
splendono.

Ora prima. E al freddo come provvcderanno ? che senza quel- 
l’aiuto che avevano da Vostra Eccellenza, non baslerâ il fuoco di 
tutte le selve a riscaldarli. Oltre che si morranno anco della fame, 
perche la terra non porterâ i suoi frații. E cosi in capo a pochi 
anni si perderă il seine di quei poveri animali: che quando saranno 
andati un pezzo qua e lâ per la terra, a taslone, cercando di che 
vivere e di che riscaldarsi, finalmente, consumata ogni cosa che si 
possa ingoiare, e spenta F ultima scinlilla di fuoco, se ne morranno 
lutti al buio, ghiacciati come pezzi di cristallo di roccia.

Sole. Che importa coteslo a me? che sono io la bal ia del ge
nere uinano? o forse il cuoco, che gli abbia da slagionare e da ap- 
prestare i cibi? E che mi debbo io curare se certa poca quantilâ 
di creaturine invisibili, lontane da me i milioni delle miglia, non 
veggono e non possono reggere al freddo senza la luce mia? E poi, 
se io debbo ancor servir, come dirc, di stufa o di focolare a questa 
famiglia umana, e ragionevolc che, volendo la famiglia scaldarsi, 
venga essa intorno del focolare, c non che il focolare vada dintorno 
alia casa. Per questo, se alia terra fa di bisogno della presenza mia,
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cammini ella e adoprisi per averla: che io per ine non ho bisogno 
di cosa alcuna dalia terra, perche io cerchi lei.

Ora prima. Vbstra Eccellenza vuol dirc, se io intendo bene, 
che qucllo che per lo passalo ha fatlo Ella, ora faccia la terra.

Sole. Si; ora, e per l’innanzi sempre.
G. Leopardi, 

Opcrettc morali.
36.

IZ aria.
Senz'aria non si respira: chi sa quanle volte l’avrai udito dire o 

l’avrai detto tu stesso. Ma inlanto li sei tu mai dato cura d’inda- 
gare che cosa sia quest’aria, che se noi non potessimo respirare 
ogn’islante della noslra vila, la vila ci inancherebbe? Quanto ane- 
liamo Iutii di godere l’aria aporia della campagna, di salire sulla 
vella di una collina per respirarvi aria piu pura, mentre l’occhio va 
spaziando sopra piu vaslo orizzonte? Chi lascia le uggiose ciltâ, dove 
la vita par che si ristagni e languisca, per coloro sopratlutto che 
non ispendono il tempo nello studio, nel lavoro e nell’adoperarsi per 
Futile della socielâ e della patria, rilrova all’aria buona nella cam
pagna, anche per poco che vi soggiorni, il vigore delle membra, la 
serenilâ deU’animo, e si scule insomnia ricreare. Mi par dunquc 
giusto che lu sappia per tempo quale sia 1’origine di tanti benelizî. 
Sicchc facciamoci ad osservare l’aria che respiriamo.

L’aria e un corpo  Cosi e. Qual maraviglia? Un corpo che 
non si pud ne vedere ne prendere! Eppure e un corpo. Eppure questa 
cosa invisibile e impalpabile ha lali proprietă, ha tanta forza da far 
conoscere che e sostanza materiale. Quando l’aria e in moto, e 
quando percid Lira vento, quando queslo venlo e tanlo impetuoso da 
sradicare gli alberi, o imperversando anche meno si contenta di por
tarii via di capo il cappello, senza bisogno che te lo dica io. li mo
stra da se che c un corpo; imperocchc se tu non puoi ne pigliarlo 
ne scorgerlo, perallro tu lo senii investirii come t’investirebbe una 
correnlc d’acqua, e odi lo strepito che fa quando nel suo râpido 
corso striscia. urla, sbatacchia gli allri corpi. Vcdi, vedi quei fiori e 
quelle erbe che mollcmente si piegano, e noi non le tocchiamo. Sono 
mosse da un venticello soave, e pare che anch’esse vogliano dirti 
di sapere per esperienza che l’aria e un corpo. E se potessero par- 
lare, davvero ti direbbero tante altre cose intorno ai servigi, che 
l’aria tranquilla o in moto fa anche alle piante. Non foss’altro allor- 
che ne trasporla i semi anche a grandi dislanze, e cosi propaga le 
loro famiglie.

Tu de vi dunque sapere che la materia pud avere tre diverse forme; 
essa e solida come le pielre, la terra, i metalli, i corpi vegetali e i 
corpi animali; e Uquida come I’acqua e la altre soslanze scorrevoli 
al par di essa; e aeriforme o gassosa, ed ecco l’aria, i gas, i va
pori. Percid diciamo corpi sdlidi, corpi h'quidi, corpi gassosi o sein- 
plicemente gas.

Talora per semplice efielto del calore il medesimo corpo passa 
da una ad altra di queste forme o modi d’essere o stati. Percid tu
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hai giîi veduto, e dovremo osservare di nuovo, che Facqua e nalu- 
ralmenle corpo liquido; e che quando fa mollo freddo si congela, e 
converlendosi in ghiaccio divenla solida. Se invece Ia esponiamo a 
forte calore, ossia la facciamo bollire, allora si converte o si traslbrma 
in vapore, e tu la vedi uscire in tale aspetlo dai vaso in cui bolle, 
satire a guisa di fumo, e in breve sollrarsi alia lua vista, spanden- 
dosi nell’aria. Lascia quel vaso sul fuoco per lungo tempo, e tutta 
F acqua, che vi era, sară convertita in vapore, sară divenuta aeri- 
forme. 11 piombo e un melallo solido, ma poslo che sia al fuoco si 
scioglic e diventa liquido, e dicesi allora melallo fuso. Lo stesso av- 
viene delForo, dell’argento, del ferro e di tutti gli allri melalli; e 
solamente e da osservare che per fonderli ci vuole maggiore o mi
nor quanlilâ di calore. Ariche il mercurio e un metallo, e qui tra noi 
vedesi sollo forma di liquido: ma per l’azione d’intensissimo freddo 
si condensa e allora addiviene momentaneamente solido; e se viene 
esposto al calore si riduce anch’esso in slalo di vapore o aeriforire 
senza che ne rimanga una goccia nel vaso, nel quale sară slato po- 
sto al fuoco. Queste trasformazioni peraltro non mulano la sostanza 
di tali corpi: F acqua o liquida o solida o aeriforme e semprc acqua, 
e lo stesso e a dire di qualunque allro corpo, che per cambiamento 
di temperatura abbia dovulo mutare aspetlo. Infatti, appena che si 
ritrovano nella temperatura consuela, ricuperano la forma che so- 
gliono conservare. -

Ora, non ti fără piu maraviglia se udirai dire che Paria e un 
corpo. Capirai facilmente che quesl’aria circonda per ogni verso il 
nostro globo terrestre; e forma cosi inlorno ad esso quell’ invoglio, 
che dicesi atmosfera. L’aria e il solo fkîido alto alia respirazione 
degli' uomini e di tutti gli allri animali; ed c nello stesso tempo ne- 
cessaria ad alimentare il fuoco, ad ottenere la combustione di qua
lunque corpo. Cosi e: niuna creatura polrebbe vivere, niun corpo 
polrebbe ardere in un luogo che fosse privo d’aria. Un’ altra cosa ti 
cagioneră molia sorpresa, il sapere cioe, che queslo fluido e un mi- 
scuglio di due gas, i quali, quando siano separați l’uno dall’altro, 
non possono in verun modo servire alia respirazione; anzi ci fareb- 
bero morire subitamente. A uno di questi due gas e slato assegnalo 
il nome di gas ossigeno, il quale aspirato nella sua purezza ci fa- 
rebbe morire per eccesso di vivacilă, in cui i corpi accesi ârdono 
assai piu rapidamente che nell’aria: all’altro il nome di gas dzoto, 
nel quale i corpi accesi immediatamente si estingnono, e gli animali 
rimangono in un subito soflbcati. Una quarla parte d’ossigeno e tre 
quarle parii d’ âzoto, mischiale insieme, compongono F aria respirabile.

Le nozioni, che li do, vengono pienamente confermale da alcune 
esperienze, che a suo tempo vedrai tu stesso. Ponendo, per esempio, 
sotto certe campane di vetro, piene di uno o di un allro di questi 
due gas (giacche la scienza chimica e giunta a poterii separare), 
vedresti i corpi accesi spegnersi subito nell’ âzoto, e una ranocchia 
o un uccellino vivo perdervi immediatamente la vitalită: menire la 
combustione si accelera violentemente nelF ossigeno, c del pari la 
vitalită vi si accresce a segno da cagionare la morte.
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P. Thouar.

Prosa oratoria.

cădem ici e d' occasione.
1 discorsi politici (parlamentari o po-

parola, all’adempimento di un'a- 
zione riputata utile ed onesta.

L’eloquenza si dislingue in sacra 
e profana.

L’ eloquenza sacra comprende le 
predicile, le omelie e i pan eg ir ici.

Le prediche sono discorsi clic le pcr- 
sone addette al culto tengono dai per- 
ganio ai fedeli riuniti nelle cliiese, per 
inculcare nei loro animi precetti morali 
c religioși.

Le oiiiclîc sono discorsi merce i quali 
i sacerdoți spiegano ai crcdenti il van- 
gelo di Cristo.
Ipa neg ir ici sono discorsi parimenti det- 

ti dai sacerdoți nelle cliiese, e il cui sog- 
gctto e la lode di qualche Santo.

L’eloquenza profana comprende 
cursurile politice, judiciare, aca- ! i discorsi politici, giudiziari, ac-

Prosa oratoria, care se zice cu
Lumv meu apcvicii uu“ iiwinu wmuiic wiiijyicu
prinde acele composițiuni (discur- de quei componimenti (dicorsi) che 
suri) care aii de scop de a con-lhano per iscopo di persuadere 
vinge pe oameni, prin puterea cu-1 gli uomini, merce la potenza della 
VÎntăreT, la împlinirea unei acțiuni r»nrnln nll’arlpmnîmpntn di nn’n- 
considerată ca utila și onestă.

Elocința se deosebește în sacră 
și profană.

Elocința sacră cuprinde predi- 
dicile, omiliile și panegiricile.

Predicile sunt discursuri pe cart, preoții 
le țin, de ordinar după catedră, credin
cioșilor adunați in biserici, pentru a în
tipări în spiritul lor principiile morale 
și religioase.

Omiliile sunt discursuri prin cart preo
ții explică credincioșilor evanghelia lui 
Ohristos.

Panegiricile sunt discursuri ținute ase
menea de preoți în biserici, și al căror 
subiect este landa vre-unul Sfint.

Elocința profană cuprinde dis-\

deniice și de ocasiune. I
Discursurile politice (parlamentare safi I , .

populare) sunt acele iu care se tratează | polari) sono quelli nei quali si trâttano

Se dunque Varia e un corpo, e non ne puoi dubitare, quando 
vedi che un bicchierc immerso capovolto nell’acqua non si empie di 
questo liquido se non se ne lascia uscire 1’ aria, che prima con- 
teneva, e quando senti sul tuo volto il colpo'dell’aria messa in moto, 
ossia del vento, non ti riuscirâ difficile persuaderti che anche Varia 
deve avere il suo peso. Cerlo ti par cosa natural issima che un sasso 
pesi, che il tuo corpo pesi; e sai bene che 1’ acqua stessa, benche 
liquida, ha il suo peso, il quale e maggiore di quello di cerii altri 
corpi, che sono da essa lenuti a galla, come sarebbero il siîghero, il 
legno, il corpo stesso degli animali. Quando e ridolta in vapore, e 
pur sempre acqua, ed ha sempre un peso, con la sola dillcrenza che 
in quesla nuova forma decupa uno spazio mollo maggiore. Che se 
Varia non si presenta mai ne sollo l’aspello di corpo sdlido, ne sotto 
quello di corpo liquido, non e giâ dunque ragione per negare che 
anch’essa abbia peso nel suo stalo costanle di fluido gassoso. Auzi 
la pressione esercitata sopra gli altri corpi dall’ atmosfera a cagione 
del suo peso e molto considerevole, e tale che ti parrebbe cosa da 
non si credere.

suri) care au de scop de

La prosa oratoria, detta con 
nume mai special elocința, cu- nome comune eloquenza, compren-

■ . . . .

con-lhano per iscopo di persuadere
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ESEMPIO.
37.

Importanta «leita Miori a e «Iclle litiere.
0 Italia ni, io vi esorto alle storie, perche niun popolo piu di voi 

pud mostrare ne piti calamitâ da piângere, ne piti errori da evitare, 
ne piu virtu che vi făcciano rispettare, ne piu grandi «îniine degne 
di essere liberate dalia obblivione da chiunque di noi sa che si deve 
amare e difendere ed onorare la terra che fu nulrice ai noștri padri 
ad a noi, e che dara pace e memoria alle noslre ceneri. Io vi 
esorto alle storie, perche angusta e 1’ arena dcgli oratori: e chi ornai 
pud contendervi la poetica calma? Ma nelle storie tutla si spiega la 
nobil tâ dello stile, tulti gli affclti delle virtii, tulto l’incanto dclla 
poesia, tutti, i precelti della sapienza, tulti i progressi e i benemeriti 
delF italiano sapere. Chi di noi non ha figlio, fratello od amico che 
spenda il sangue e la gioventu nelle guerre? E che speranze, che

I discorsi giudiziari ojorensi sono qnelli 
che vengono pronnnziati noi tribunali, o 
dai rapprescntanti dela legge, per nian- 
tetere il rispetto del diritto pubblico (rc- 
quisitorie), o dagli avvocati, a sostegno 
degl'interessi dei loro patrocinati (difese).

I Aiscorsi accadimici detti piu special* 
mnnte orazionl hanno d’ ordinario un ca- 
rattere didattico, e il loro oggetto prin
cipale e, o V elogia di qualchc uomo di gran 
merito, o una dissertazione su (pialchc ela- 
vata teși scientifica, letteraria o sociale.

I discorsi d” occasiona (epiclittici) sono 
tutti qnelli che si pronunciano nellc mol- 
teplici circostanzc della vita, in seno a 
private o pubblichc riunioni, a proposito 
di argomenti d’ attualitâ e scuza scopo di 
persnasione, ma piuttosto per soddisfare 
all'uso oggi troppo comune di parter., 
anchc senza aver molto o nulla da dire.

le prose oratoric che meritano degno posto nella Storia delle

allari eonccrnenti il pubblico interesse, e 
si tengonoi o dai rapprescntanti dclla 
nazione (depntati, senatori, miniștri, con- 
siglieri), nelle assemblee dello stato, o in 
luoghi pubblici, da chiunque la suficiente 
autoritâ per farsi ascoltare.

despre afacerile atingătoare interesului 
public, și se țin, saii de câtre represen- 
tanțil națiune! (deputațY, senatori, mini
ștrii, consiliarl), in adunările Statului, salt 
în locurile publice, dc către ort-cine are 
destulă autoritate pentru a face să fie 
ascultat.

Discursurile judiciare sunt acele cari 
sunt pronunțate in tribunale, fie de re- 
presentanțil legel, cu scop de a men
ține respect pentru dreptul public (rechi- 
sitoriY), lie de advocațl, pentru a susține 
interesele clienților lor (pledoarii, apărări.'.

Discursurile academice, cart se zic și 
orap'unf aii de ordinar un caracter didactic, 
și obiectul lor principal este, satt elogiul 
unul om dc marc merit, saii o diserta- 
țiune asupra unei țese înalte sciințifice, 
literare sau sociale.

Discursurile de ocasiune (epiclitice) sunt 
toate acele cari se pronunță in deosebi
tele împrejurări ale vietel, în sînul întru
nirilor private șart publice, asupra argu
mentelor de actualitate și fără scop de a 
persuada, ci mal bine pentru a satisface 
acelui obiceirt, prea comun astă-zl, de a 
vorbi chiar dacă nu c mult sau nimic de zis.

Sono scarse
Lettere italiane.

Era gli oratori sacri, Paolo Scgneri (1624-1694) ha pronunziato le piu 
belle prediche, raccolte sotto il titolo di Quaresimale.

. Fra gli oratori politici si distinse sovra tntto in qnesti nltiini anni: Ca- 
iiiillo Cavour.

Gli oratori giudiziari in Italia sono moltissimi c di gran merito, ma scar
se sono la arringhe pnbblicate, perche servano di modello di eloquenza forense.

Fra le oraxioni accadcmichc pi ii celebri devonsi citare: „Origine e 
nffizio della Lettcraturau di Ugo Foscolo;— „Sulla necessitâ dell’elo- 
quenza** di Vinccnzo Monti- — le molte pronunziate da Piclro Giordani, e quelle 
di Giamballista Niccolini, „Snll* utilitâ dello studio de* poeți ai pittori 
e „del Sublime di Michelângelou.

EXEMPLU.
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ricompense gli apparcchiale ? E come nell* agonia della morte lo con- 
solerâ il pensiero di rivivere almeno nel petto de’suoi cittadini, se 
vede che la storia in Italia non tramandi i nobili fatti alia Iede delle 
venture generazioni? Forse la sola poesia e la magnificenza del pa
negirice potranno rimunerar degnamente il principe che vi du leggi 
e milizia e compiacenza del nome italiano? Oh come all’esaltazioni 
con che Plinio secondo si studia di celebrare Traiano, oh come il 
saggio sorride! Ma quando legge le poche sentenze di Tucito, adora 
la sublime anima di Traiano, e giuslifica (pieile vitlorie che assoggct- 
tărono i popoli all’impero del piu magnânimo tra i successori di 
Cesare. Quali passioni frallanto la nostra letteratura alimenta, quali 
opinioni governa nelle famiglie, come influisce in que’cittadini col- 
locati dalia fortuna tra 1’idiota e il Icllerato, tra la ragione di stalo 
che non pud guardare se non la piibblica utilitâ, e la misera plebe che 
ciecaniente obbedisce alic supreme necessitâ della vita, in que’cittadini 
che soli ddvono e possono prosperare la patria perche hanno e tetti e 
campi, ed autorilâ di nome, c certezza di ercdilâ, e che quando pos- 
sedono virtii civili e domestiche, hanno mezzi e vigore d’insinuarle 
tra il popolo e di parteciparle allo Stalo? L’alta letteratura riserbasi 
a pochi, atli a sentire c ad intendere profondamente, ma que’mollis- 
simi che per educazione, per agi e per F umano bisogno di occupare 
il cuore e la mente sono adcscali dai diletto e dall’ ozio tra’ libri, denno 
ricorrere a’giornali, alic novellc, alle rime: cosi si vanno imbevendo 
dell’ignorante malignilâ dcgli uni, delle slravaganze degli allri, del 
vaniloquio de’ verseggialori; cosi inavvedutamenle si mitrono di scioc- 
chezze e di vizi, ed impârano a disprezzare le lettere. Ma indarno la 
Ciropedia e il Tclemaco, tramandătici da due mortali cospicui nelle 
loro patrie per dignitâ e per costumi, ne ammoniscono che la sa- 
pienza delta anch’essa romanzi alia Musa e alia Storia; indarno il 
Viaggio d1 Anacărsi ci porge luminosissimo specchio quanto possa 
un romanzo senza laccia di'menzogna mizare i men dolti nel san- 
tuario della slorica filosofia: indarno e i Germani e gl’lnglesi ci di- 
cono che la gioventii non vive che d’illusioni e di sentimenti, c che 
la bellezza non c iînmune dalie insidie del inondo; e che, poiche la 
natura e i costumi non concedono di preservare la gioventii e la bel
lezza dalie passioni, Ia letteratura deve, se non altro, nulrire le meno 
nocive, clipiugere le opinioni, gli usi e le sembianze dei giorni pre- 
senli, ed ammaeslrare con Ia storia delle famiglie. Secondate i cuori 
palpitanli de’giovanetti e delle fanciulle; assuefâteli, fînche son cre
duli ed innocenli, a compiangerc gli uomini, a conoscere i loro di- 
fetli ne’libri, a cercare il bello ed il vero morale: le illusioni de’vo
ștri racconli svaniranno dalia fantasia con l’etâ; ma il calore con 
cui cominciarono ad islruire, spirerâ continuo ne’petli. Gherile spon
tanei que’libri che, se non saranno procacciali utihnenle da voi, il 
bisogno, l’esempio la seduzione, li procaccera'nno in secrete. Gin i 
sogni e le ipâcrile virtii di miile romanzi inondano le nostre case:
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gli allettamenti del loro slile fanno quasi abborrire come pedantesca 
ed inelta la noslra lingua; la oscenitâ di iniile altri sfiora negii ado
lescenți il piii gentile ornamenta de’loro labbri: ii pudore. E frattanto 
chi de’noștri contemporanei va fingendo novelle sugli usi, lo slile e 
le loggc del!’ ctâ del Boccaccio; chi segue a rimare sonelti: ne F in- 
gegno eminente, ne la sublime poesia di que’pochi che custodiscono 
la ripulazione degli Slati e dei principi basla per avventura a serbare 
inviolato il Palladio della patria letteratura. Ah! vi sono pure in 
tutte le cittâ d’Italia uomini predilelti dalia natura, educați dalia filo- 
sofia, d’incolpâbile vila, e dolenli della corruzione e della venalitâ 
delle letlere; ma che. non osândo alTrontare le insidie del volgo dei 
letlerati e le minacce della fortuna, vivono e gemono verecondi e 
romiti. O miei concittadini, quanto e scarsa la consolazione d’esser 
puro cd illuminato, senza preservare la noslra patria dagl’ignoranți 
e dai vili! Amale palesemente e generosamenle le leftere e la vo- 
stra nazione, e potrete alfine conoscervi tra di voi, ed assumerele il 
coraggio della concordia; ne la fortuna, ne la calunnia potranno op- 
primervi mai. quando la coscienza del sapere e dell’onestă v’arma 
del desiderio della vera ed utile fama. Osservate negii allri le pas- 
sioni che voi senlite, dipingetele, deslale la pielii che paria in voi 
slessi. quelF unica virtu disinteressata negii uomini: abbellite la vostra 
lingua deir evidenza, dclF energia e della luce delle voslre idee; a- 
mate la voslr’arle, e disprezzerete le leggi delle accademie gram- 
malicali, cd arricchirete lo slile: amate la vostra patria, e non con- 
taminerele con merci straniere la puritâ e le ricchezze e le grazie 
nație del nostro idioma. La verilii e le passioni faranno pili esatti, 
meno inetli e piti doviziosi i voștri vocabolarî; le scienze avranno 
veste italiana, e F aftettazione dei modi non raffredderâ, i voștri 
pensieri. Visilate FItalia: O amabile terra! o tempio di Venere e 
delle Musel E come ti dipingono i viaggiatori che ostentano di ce
lebrării ! come V umiliano gli slranieri che presiimono d’ ammaestrali!
Ma chi puo meglio descriverti di chi e nato per vedere fino eh’ei 
vive Ia tua beltii? Chi puo parlarti con piti ferventi e con piu can
dide esorlazioni di chiunque non e onorata ne amalo se non li onora 
e nori Vama? Ne la barbarie de’Goli, ne le animositâ provinciali, 
ne le devaslazioni di lânii eserciti, ne le folgori de’teologi, ne gli 
studî usurpati da’monaci spensero in quesVăure quel fuoco immor- 
tale che animo gli Etruschi e i Latini, che animo Danie yelle cala- 
mită del!’ esilio, e il Macchiavelli nelle angoscie della tortura, e Ga- 
lileo nel terrore dell’Inquisizione, e Torquato nella vita raminga, 
nella persecuzione de* retori, nel lungo amore infelice, nella ingrati
tudine delle corii, ne lutti questi ne tanV allri grandissimi ingegni 
nella domestica povertă. Prostrâtevi su’ loro sepolcri, interrogâteli corne 
fiirono grandi einfelicie come l’amor della patria, della gloria c del 
vero accrebbe la coslanza del loro cuore, la forza del loro ingegno 
e i loro benefici verso di noi.
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Prosa epistolare.

38.
Carlo IBotta a<l un amico.

Amico dilettissimo. — Con chi potrei meglio principial- l’anno. 
che con voi che tanto mi siele amico? Tutla questa gran cittâ

Prosa epistolară cuprinde acele. I La prosa epistolare comprende 
COinpOSițiunl Care se numOSC mal r,no’ r.nrnnnnimnnli nlm nhiămnnsi 
de ordinar scrisori.

Scrisorile sunt scrierile prin cari 
facem cunoscut cugetările și sen
timentele noastre persoanelor de
părtate, saii vorbim despre lucruri 
cari ne interesează pe noi saă pe 
acei la cari ne adresăm.

Scrisorile pot să fie (lupe natura lor
familiare, de afaceri saii didactice.

Scrisorile familiare se deosebesc in 
scrisori de urare (ex. n. 88), de fe
licitare (ex. n. n. 40), de condolean-' 
ță (ex. n. 41, 42, 45), de sfat (ex. n. 
43), de reproș (id.) de scuză, de ru
găciune (ex. n. 39), de recomanda- 
țiune (ex. n. 47), de in form ațiune 
(ex. n. 44, 46), de invitație, de mul- 
ț u in i re, de r e s p u n s, ș. a.

Scrisorile de afaceri pot să fie privi
toare afacerilor publice (scrisori ofi
cial c)t sati p ar ti cui ar e, saO comer
ciale. Sunt scrisori de afaceri și acele 
care se trimit autorităților publice de că
tre particulari, eu scop de a obține sa
tisfacerea unei dorințe (pcli(iinu, instanțe, 
ex. n. 48, 49), și acele adresate de func
ționarii publici către șefii lor pentru a’Ihi- 
ștința cu de amănuntul despre unele fapte 
ce se petrec (rclațiunl, ra/wrlurl). Scriitori
lor comerciale am reservat o parte specială 
a acestei cărți, unde am și dat o serie com
plectă de exemple privitoare la ast-fel de 
corespondință (Partea VII. pag. 385).

Scrisorile didactice (literare, flințificc, 
artistice} aparțin mal mult, prosel cu ace- 
laș nume de căt prosel epistolare, de 
oarc-ce ele se deosebesc du tractat numai 
prin formă. Aceste epistole cu toate că 
sunt adresate unei anumite persoane, sunt 
de un interes general, fiind-că ele tra
tează despre lucruri ce se referă ștințelor, 
literilor saă artelor.

quei componimenli che chiâmansi 
comunemenle letlere.

Le letlere sono scritti merce i 
quali comunichiamo i noștri pen- 
sieri e sentiment! a persone lon- 
tane, o discorriamo di cose che 
interessano noi o coloro ai quali 
ci indirizziamo.

Le lettere possono essere di lor natura 
faniigliari, d'affari e didascaliche.

Le lettere fainigliari si distinguono in 
lettere di augur io (es. n. 38), di 
congratulazione (es. n 40 , di con* 
doglianza (es. n. 41, 42,45), di con- 
siglio (es n. 43), di rimprovero (id.), 
di sc usa, di -p re glii era (es. n. 39. 
di rac comand azi one (es n. 47), di 
ragguaglio (es e. 44, 46), di in vito, 
di ringraziamento, di risposta, ecc.

Le lettere d’atlari possono riguardare 
interessi pubblici (leftere ufjiciali), o 
privați, o co ni m erei aii. Sono e- 
ziandio lettere d’atlari (pieile che i pri
vați spediscono allo antoritâ pubblielie 
allo scopo di ottenere la soddisfazione di 
un loro desiderio (supirtiche, jtetieioni. es. 
n. 48, 49), e (pieile scritte da pubblici 
fuuzionari ai loro capi per riferire su 
cose che e necessario conoscere minuzio- 
samente (rapporti, relazioni). Alle lettere 
commerciali abbiamo riservata una parte 
speciale del nostro libro, ove demmo un 
complcto saggio di tal genere di corri- 
spondenza (Parte VIf. pag 385 e seg.).

Le lettere didascaliche (letterarie, scien- 
tifiche, artistiehe) di loro natura apparten- 
gono piu alia prosa di tal nome che alia 
epistolare, giaeche solo per la forma si 
distinguono dai trattatu. Esse, quantunque 
dirette ad una particolare persona, sono 
di un interesse generale, poiche trattano 
di cose attinenti alle scieuze. alle lettere 
od alle arti.

I piu lodati scriitori di lettere sono: Annibal Caro (1507-1566); Torquato 
Tasso (1544-1595); Giuseppe Giusti (1809-1850); Giâcomo Leopardi 
(1798-1837); Ugo Foseolo.— Galileo Galilei (1564-1642 e celebre per le 
suc letlere scienlifiche, e Fi lip p o Sassetti (1540) per le sue lettere descrittirc.

EXEMPLE. ESEMPf.
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40.
.. Toloniei al Cardinale <li Xapolî,

Rallegromi con voi, llhistrissimo e Reverendissiino Monsignore, di 
questa vostra nova dignitâ, non solo per il grado in che voi siete 
posto il quale e grandissimo, ma ancora molto piu per esservi posto 
in cosi frescă’etă: onde piu presto, e con piu lungo corso potrete 
giovare altrbi, ma sqpralutto ini rallegro con voi conoscendo che non 
tanlo v’ha condottd a questa dignitâ la fortuna della casa vostra, 
quanto i meriți della virtu propria. , j; .

Fiaccia a Dio, cosi per 1’avvenire prosperare i disegni voștri, 
come io mi confido, che saran sempre volti ad esaltazionc della vera 
religione, e sollevamento degli aftlitti, e soslegho dei virtuoși, a cui 
bacio rivererifemente le mani; e mi raccomando.

.■.f" ‘ •

(Parigi) e in moto per gli augur ii: ma fra tanti augurii nessuno c 
piii caldo e sincfero di quello che io fd* e mando di qur con quello 
sole parole che ne vâlgono miile: siate felice quanto meritate. La 
vostra modestia non vi lascerâ vedere lutta la pienezza di tali pa
role; ma io che so quanto vaiete, le intendo pienamente e per modo, 
che se il mio voto e esaud’îlo, non si vedrâ uomo piu felice di voi. 
Salutate di grazia tutta la famiglia vostra per me, e tutti i generoși 
amici, e dite che io vivo e converso ogni giorno con loro. Addio, 
mio buono e dilettissimo; vogliatemi del bene, quanto io ve ne voglio.

39.
Ciîor<lani sul una Ni^nora.

Mia» cara Tudină. — Vorrei aiutare una biioria famiglia ed un’ol- 
tima giovane ottimamcute educata, ma povera, mettendole insieme 
una sufficiente dote; Si farebbe'la felicita durevole di una famiglia. 
Trovare a questi lempi chi possa far molto, e forse impossibile. Ma 
molti possono fare qualche piccola cosa;, e molii pochi messi insieme 
farebbon pure una cosa discreta. Io mi rivolgo dovunque ho amici 
di cuor buono; e mi volgo anche alia buona Tudinâ. Qualche cosa 
tarele anche voi cerlamente per voi stessa; ma per mezzo di Bal- 
dini che tante relazioni ha. non solo in Forli, ma in Rayenna, in 
Faenza, in RÎTnini, e forse in altri luoghi, vi riescirâ (spero certa- 
mente) di trovare alcune pietose anime che non riciisino qualche 

. inoneta. Voi șarete cerlamente liela e contenta di avere aiutato una 
biion* opera, e di aypr procuralo consolazione ad anime bupne e gentili 
ed.infelici : pqichc voi, sebbene non conoscete le aftlizioni della po- 
yertâ, pur troppo v’intendetc d’aftlizioni; ed oltreccio obbligheretc 
grandemente anche me, che desidero con tutto il cuore il solliSvo di 
questa buonă' genle. Ritenele presso voi le monete che vi riescirâ di 
racdogliere,- e a cosa finita vi diro ove dobbiate spedire la somma. 
Mi perdonerete facilmenle questo disturbo che vi do, perche il darvi 
occasione di far del bene, so che vi deve esser grato. Continuatemi 
la vostra căra amicizia, ricordalemi a Baldini, e con tutto il cuore 
vi saluto.
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41.
Ciîiacoino Ixcopardi aci un amico.

Ricevo la lua de’ 23 del passalo, la quale mi addolora e mi straccia 
1’anima, dimoslrandomi come sei lullavia travagliato nella salute. 
Vorrei dolermi della fortuna per qualunque altra cosa piuttosto che 
per le sveniurc degli amici, massimamentc per le lua Non sarebbe 
leggicro conforto al dolore ch’io provo se pptcssi come tu dici, ve
nirii piu da vicino, vederii spbsso, ragionar leco, e se non rallegrarti 
ne consolării, almeno aîleggerirne i tuoi mali colla preseriza dell’a- 
micizia e dell’amore. Seguirâ quello che disporrâ la mia trista for
tuna. Giâ non devi stimare che sia giorno della mia vita dove la 
ricordanza delte virtii e delle sciagure tue non mi siringa il cuore 
d’afletto e di compassionc. Addio, carissimo, vogi inii bene, daimni 
nuove della salute, e pensa di me spesse volte, ma queslo solo eh’ io 
t’amo sommamente e unicamente.

42.
Gawparo Goxxi al fi’atcllo.

E piaciuto al Signore Iddio di chiamare a se la nostra povera 
inadre. Mance» di vita domenica dopo le ore tredici incirca. Non fu 
mai vedula, in una malattia acuta e grave, la maggior pazienzâ e 
rassegnazione. Io non ho mancato di alcun officio debilo verso di 
lei, per suo sollievo e conforto mio, fino agii ultimi momenli della 
sua vita; ma poco ho poluto giovarle, perche un’elâ di novant’anni 
passati sfugge ogni avvertenza dei medici. .So che questo colpo vi 
darii dolore, si a voi, si al fratello Francesco, a cui mi scuserete del 
mio silenzio, e gli partecipcrete per mia parte la nostra comune di- 
sgrazia. 11 tempo ci alleggerirâ la passione: ma pure a mc sembra 

,d’esser rimaso solo; ne ritrovo altro refrigerio, che quello di pensare 
ormai ad un vita solilaria c lontana dalie faccende, per gli anni che 
restero in vila. Quel vicinale da me fuggilo per cercare qualche for
tuna. e ora da me riguardalo pel mio rifugio. Ci rivedremo un giorno 
di nifovo. E saro ancora co’ miei fratelli, nel cui amore spero ed ho 
sperato sempre. Consolalevi, che io mi doquesta consolazioue. V’ab- 
braccio l’uno e 1’altro col cuore.

43.
Pictro IBcmlx» a Toraiiato IBciibIm».

Io vorrei udire che altendessi ad imparare piu volonlieri che non 
fai, e che pigliassi quel frutlo dello aver M. Lampridio a maestro, 
che dei, pensando che hai tu piu ventura che tutto il rimanenlc dei 
fanciulli dell’ Italia auzi pure di tutța Europa, i quali non hanno cosi 
eccellente e singolare precettore e cosi amorevole, come hai tu. se 
ben sono i figliuoli di gran principi e grâu re. Non perdere il tuo 
tempo e sii certo, che nessuno divenne mai ne dolto. ne degno, ne 
pregiato, che non si faticasse assaî e con molia assiduitâ e costanza. 
Oggimai tu sei fatto grandicello e dei avanzare non meno in dottrine 
e buoni costumi ed accortezze che in elfi ed in persona. Se penserai 
quanto la virtii e le buone letlere sono estimate da tulii gli uomini.
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45.
Gawparo Goxxi a<l un niio rcatello.

Vorrei scrivere nuove che vi consolassero, clopo cosi lungo tempo 
eh’io taccio: ma la fortuna volle altrimenti. La povera noslra madre 
e da sci giorni in qua aggravata da un’infiammazionc di petlo; per 
la quale Lravaglia assai. Pare impossibile che un male aculo cosi 
forte l’abbia assalita in elâ cosi avanzata. Fo il possibile perche le 
sia dato ogni aiuto. Ma l’etâ mi fa temere piu della malattia. IClla 
soflre ogni cosa con la sua usata pazienza; ed e assai degna di ri- 
manere un esempio ai buoni Cristiani in tal caso. Tuttavia c’e ancora 
qualche barlume di speranza: e Dio voglia che se ne vegga 1’ elletto. 
Inlanto vi prego di avvisarrie anche il fratello Francesco. Salutate 
tutti e v’abbraccio.

46.
Giaconio Ijcopardi alia sorella.

Paolina mia. Pârtii da Firenze la mattina dei 9 in posta, e arrivai 
la sera a Pisa, viaggio di 50 miglia. Ieri notte, per la prima volta

e fanno piu amati ed onorați dai mondo quelli che le hanno degli 
altri che non ie hanno, tu ti falicherai per essere e dolto e virtuoso. 
E di queste tue fatiche V utile cd il guadagno fia solo il tuo; che 
niuno torre il ti potrâ, come ti potrebbono essere toile tutte le altre 
cose che io ti lasciassi o potessi lasciare. Risvegliati oggimai, che ne 
e il tempo ed accenditi a quello che pud darti molto bene e molia 
felicita, se lo saprai conoscere ed abbracciare. Sta sano ed ingegnali 
d’essere ed umano e riverente e riposte, e raccomandami alia si- 
gnora duchessa.

44.
Toi’Qviato Ta#»» a<l Antonio CoNtantini.

Che diră il mio signor Antonio quando udirâ la morte del suo 
Tasso? E per mio avviso non larderâ molto la novella: perche io mi 
sento al fine della mia vita, non essendosi potuto trovar mai rime- 
dio a questa mia fastidiosa indisposizione, sopravvenuta alle molie 
altre mie solite, quasi râpido torrenle, dai quale, scuza poter avere 
alcun ritegno, vedo chiaramenle esser rapito. Non e piu tempo che 
io parii della mia ostinata fortuna, per non dire dell’ingratitudine 
del mondo, la quale ha pur volute aver la vittoria di condurmi alia 
sepoltura mendico, quando io pensava che quclla gloria che, malgrado 
di chi non vuole, avrâ questo secolo da’miei scritti, non fosse per 
lasciarmi in alcun modo senza guiderdone. Mi son fatlo condurre in 
questo monastero di S. Onofrio, non solo perche l’aria e lodala dai 
medici piu che d’ alcun’ altra parte di Borna, ma quasi per cominciare 
da questo luogo eminente, e colla conversazione di questi dovoti Padri, 
la mia conversazione in Cielo. Pregate Iddio per me, e siate sicuro 
che siccoine vi ho amalo ed onorate sempre nella presenle vila, cosi 
fard per voi nell’altra piu vera, cid che alia non linia, ma vorace ca- 
ritii s’-apparliene. Ed alia divina grazia raccomando voi c me slesso.

Di Roma in S. Onofrio.
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dopo piti di sei mesi e mezzo, dorinii fuori di locanda in una casa, 
dove mi son collocalo in pensione, a palii mollo discreti. Sono ri- 
maslo incantato di Pisa per il clima: se dura cosi, sarâ una beati
tudine. Ho lasciato a Firenze il freddo di un grado sopra gelo, qui 
ho trovato tanto caldo clic ho dovuto gettare il ferraiuolo c alleg- 
gerirmi di pan ni. L’aspello di Pisa mi piace assai piîi di quel di 
Firenze: queslo lunțf Arno e uno speltacolo cosi ampio, cosi ma- 
gnifico, cosi gaio, cosi ridenle che innamora: non ho vedulo nicnte 
di simile, ne a Firenze ne a Milano, ne a Roma: e veramente non 
so se in tutla 1*Europa si trovino molie vedute di questa sorta. Vi 
si passeggia poi nell’inverno con gran piacere, perche v’equasi sem- 
pre un’aria di primavera: sicche in certe oro del giorno quella con- 
Irada e piena di inondo, piena di carrozze e di pedoni: vi si senlono 
parlarc dieci o venii lingue, vi brilla un sole bellissimo tra le dora- 
lure dei caile, delle bolteghe piene di^galanterie, e nelle inventariate 
dei palazzi e delle case, Iulie di befla architettura. Nel resto poi 
Pisa e un mișto di ciltâ grande c di cillâ piccola, di citladino e di 
villereccio, un mișto cosi romantico che non ho mai vedulo allrctlanto. 
A lutte le altre bellezze si aggiunge la bella lingua. E poi vi si aggiunge 
che .io, grazio a Dio, slo bene, che mangio con appetito, che ho una 
camera a poncnle che guarda sopra un grand’orto, con una grande 
apertura tanto che si arriva a veder l’orizzonle, cosa di cui bisogna 
dimenticarsi in Firenze. La gcnle di casa e buona, i prezzi nOn grandi: 
cosa ollima per la mia borsa, la quale non e stata troppo contenta 
de’Fiorenlini: c non vorrei che voi altri credesle ch’io fossi venulo 
qua in posta, come ti ho dello, per fare Io splendido; ci sono venulo 
con una di queste piccole diligenze toscane che fanno pagar meno 
che le vcllurc. Salulami Iutii; dammi le nuove di tulii: bacia le mani 
per mc a babbo c a mamma: e scriviini, ma scrivimi presto, e dammi 
tulle Ic nuove che sai, prima di casa, poi di Recanali, poi della Marca.' 
Di’a’ Carlo se mi vuol sempre bene. Addio.

47.
Ciampare al -V. iV.

Un povero villanello, che e stato tino ad ora scorticalo dagli av- 
vocati e dai notai, viene alia cillâ temendo di lasciarvi olt re la pelle. 
anche le ossa. Quando anche rimanesse vincitore in un certo litigio 
ch’egli ha, queslo sarebbe un benefizio pe’suoi eredi, poiche 6 cosi 
concio dalie rabbie passate e dalia disperazione presente, che non vi 
e allegrezza che possa piu ristorarlo.

Lo mando a voi come una "cura disperata. La bonta vostra, la 
puntualitâ e l’amore che avele per me polrebbero se non risanarlo 
aflat to, dargli ahneno qualche consolazipne. Fuori degli scherzi, ve 
lo raccomando con tutto il cuore. Qui avele hiogo di moslrare quanlo 
possa in voi l’umanitâ e la compassione. Quel li che hanno facoltâ 
e denari sono benissimo raccomandati; cost ui non ha altro che le 
mie parole. Son certo che esse avranno quella forza in voi che hanno 
avulo altre volte, e che lo rimandcrele di qua contente dell’opera 
vostra. Questa razza di gente quasi abbandonala e tenuta per vile,
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* devotissimo suddilo.

mantiene tutta la cittâ, fa vi vere tutti gli uomini. Anche gli altri 
uomini debbono far qualche opera per loro, Non allro, ma solamenle 
al vostro amore raccomăndo nuovamenle lui, e la mia raccoman- 
dazione medesima, che e quella dell’ amicissimo yoslro, ecc.

48.
Ugo Foscolo al principe Eugenio.

Allezza imperiale. — Ho consacrate la gio ventil alia milizia, se- 
guendo le fortune d’Italia; e Voslra Altezza pud essere informata 
ch’io militai non senza onore e senza ferite. Ma ne le calamilâ di 
que’ tempi, ne gli obblighi del mio state, mi dislolsero mai dagli studî, 
perche io credeva di soddisfare ai miei doveri verso me stesso e la 
patria, secondandola mia naturale inclinazione alle lettere.

Due miei fratelli mi seguirono nella camera delle armi: uno mori; 
il piii giovane ha T onore di servire nei dragoni della Guardia di 
Vostra Altezza imperiale. Rimași unic-o appoggio alia mia famiglia, 
che nelle mutazioni di tempi mute fortuna: una madre priva di tutti 
i suoi tigli e due nipoti orfani esigevano i miei soccorsi e la mia 
personale assistenza.

Io riponeva ogni ambizione nell’ essere considerate buon cilIadino, 
ogni fortuna nel procurare alia mia famiglia una esistenza modesta 
e sicura, ogni obbligazione nell’onorare co’miei studî la patria, e 
nella patria il Sovrano. Vostra Altezza nominandomi professore col- 
mava i miei voii; ed io tentando di adeinpiere al mio impiego mi 
preparava a mostrarle quant’ io mi riputassi beneficato da quel decrete.

La soppressione della catledra, menire pareva che distruggesse 
1’ opera benefica di Vostra Allezza, aumento le ragioni della mia gra
titudine : il Minislero dell’ interno mi eccita di eslernare in qual modo 
io desideri di servire il governo; ed io ardisco credermi onorate da 
questo eccitamento. poiche deriva dalie generose intenzioni di Vostra 
•Altezza imperiale.

Parevami di non poter meglio interpretarle che esponendo cir- 
costanzialmenle il mio slato. E quando a Voslra Altezza imperiale 
piaccia di prenderlo in considerazione, potrâ desumere ch’io, senza 
speranza di ricchezze e di dignitâ, non tendo che ad impiegare f etâ 
virile che ancora mi resta negii sțudi, i frulti de’miei sudori ne’do
veri verso Ia mia famiglia, ed il mio poco ingegno nel servigio del 
mio paese e nella gloria del Principe.

E se non temessi taccia d’arrogante, ardirei supplicarc che se per 
sistema o per cagioni risultanti dall’ ingrandimento clei regno, si dovesse 
aggiungere un terzo membro agii ispettori della pubblica istruzione, 
io fossi in tal caso considerate. Questo impiego, senza accrescermi 
gli emolumenti, mi accrescerebbe 1 mezzi e i doveri alia letteratura.

Ma quali.sieno per essere le decisioni di Voslra Altezza, io con- 
ținuerd a cercare occasione di mostrarmi gralo ed utile suddilo: lanlo 
piii che fino ad oggi non ho fatlo cosa che mi ronda degno dei be- 
ncfizî di cui Vostra Altezza mi onora, benefizî che domandano in 
corrispondenza tutte le mie forze.

Di Vostra Altezza imperiale e reale,
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51. ' •
GiiiNeppc GiuMi a Pi <•■*<> Giii<*ciai*<liiii.

Mio oitimo amico. — Ho bisogno di consiglio e d’aiuto in una cosa 
che mi sta a cuore da tanto tempo, in un desiderio che ho comune 
con voi, con quesla diflerenza, clic voi potelc soddisfarlo ed io non 
ne ho, per ora che la speranza, voglio dire il bene dell* umanită. II 
mio paeso, (elice per la salubrilă dell* aria, ricco e I torente per agri
col Lura e per commercio e liclo quanto mai per la vila agiata e per 
I’umore vivo e pronlo degli abitanli, non si avvantaggia di lulto 
questo come potrebbe, perche. alia comodită del vivere non va unita 
l’educazione del cuore e della mente. Voi vedrete una (bila di ra- 
gazzi pioni di brio, dolati delle piu belle disposizioni, vagabondi per

49.
Torqiialo Tqnmo al Municipiu <!■ Bci’țfaino.

lllnslrissimi signori. — Torquato Tasso Bergamasco per affezione, 
non solo per origine, avendo prima perdula F credită di suo padre e 
la dote di sua madre e F antefalo (contra-dote); e di poi la servilii 
di molii anni e le laliche di lungo tempo, e la speranza dci premî 
ed ultimamente la sanită e la libertă: fra lante miserie non ha per
dula la Iede, la quale ha in cotesta ciltă, ne l’ardire di supplicarla 
che si muova con pubblica deliberazione a dargli aiuto e ricelto, 
supplicando il sig. Duca di Ferrara giă suo padrone c benefaltore, 
che il conceda alia sua patria, a’ parenti, agii amici, e a se medesirno.

Supplica adimquc 1* infelice le Signorie Vostre si degnino di sup- 
plicarc a S. Altczza, c di mandare Monsig. Licino ovvero qualche 
allro a posta, acciocche trattino il negozio della sua liberazione, per 
la quale sară loro obbligato perpetuai nente, ne finiră Ia memoria 
degli obblighi con Ia vita.

50.
Gawparo Gokzî al fratcllc» .tlmoru. a Vicinalc.

Carissimo fratello. — Voi vedete bene elf io, stando sempre in Ve- 
nezia, non potrei supplire alle occorrenze della campagna. E dunque 
necessario il vostro amore e la voslra attenzione costă, come sem
pre. A me rimane il peso del pagare i debili di qua e di pregarvi 
della sofl’erenza, di quando in quando, per la spedizione o per la 
vendita dell* entrate, che mi furono dalia signora madre assegnate a 
questo fine. Prima dunque ch’io cominci a fare movimenlo veruno, 
attendero que’lumi, che mi promettelc; assicurandovi d’ayerne pre- 
mura, poiche in questo mese sono obbligato a due pagamenti. Ab- 
biate dunque la sofl’erenza di scrivermi: che, quando una volta avrb 
fatto i miei călcoli assicurati bene, spero che mi occorreră d'inco- 
modarvi piti di rado con letțere, e soltanlo procurero di scrivervi il 
puro bisogno di quando in quando. Custodite voi la voslra salute: 

- cd io procurero di custodire anch’io questi miei anni, che si vanno 
avanzando a furia; e preveggo che, non avendoli occupati in inte- 
ressi quando erano in minor numero, mi converră aggravarli ora che 
sono cresciuti.
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anderebbe, se un

le piazze e per le vie, aguzzare quell’ ingegno del quale soprabbon- 
dano, alic piccole bricconate, ai leggeri furii, agii scherzi inonesli, 
onde si deturpa la vaghezza di quell’etâ e si corrompe l’animo le- 
nero e di facile impressione.

Io, fin dai tempo che viveva qua, vedendo, questi giovinetti tra- 
scurali abbandonarsi ai loro giochi e spiegare un’altitudine non co
mune e alia ginnastica e alle cose d' imitazione, e singolarmente alia 
musica, pensa va (e lo pensa vano meco i migliori): queste povere 
creature che andando su questo piede cresceranno divagate e inscienti 
del bene, di che non sarebbero capaci se qualcuno ne prendesse cura. 
E molto piti mi riprometteva un esito, vedendo che falii adulli facil- 
mente si piegano alle opere ed ai mestieri ai quali, sebbene, popo- 
lalissimo, non presta il paese fante braccia quante abbisognerebbero.

E stalo pariate di scuole, di pic istituzioni; ma il fatlo sta che 
noi per questo lato siamo privi affatto d’ogni risorsa e chi ha figli 
non si sgomenta a nulrirli, ma ad educării. 11 volo comune e un 
istitulo qualunque, che tolga i fanciulli all’ ozio e alia dissipazione, 
che lașei ai padri e alle madri tutlo l’agio di altendere alle loro 
incombenze, fatti șicuri dai continuo timora di vedersi tornare a casa 
il loro bambino mutilate o guasto.

Ma- questo voto non si manifesta cosi aperto e cosi universale 
come infatti e senlite nel cuore di tutti, perche al solito coloro che 
duminano il paese, o con le magistratura o con la opinione, sono 
alieni o ignari di tulto cio che pud essere utile e lodevole. Allri che 
farebbe, ne e impedito dalie cure domestiche o dai traffici, o sgo- 
menlato dalie conlrarielâ che e d’ uopo aflrontare: allri non e ascol- 
lato, avute in sospelto di novatore. Pure la cosa anderebbe, se un 
torte volere raccogliesse in uno i desiderii parziali e li dirigesse allo 
scopo. Manca chi unisca e chi dia 1’ impulso: una volta messi sulla 
buona via, crederei che non dovessero arreslarsi.

Vorrei dunque provarmi io ad accozzare questi elemenli sparsi 
qua e lâ, e vedere se in qualche modo possa soddisfarsi alle vedute 
del secolo e ai noștri primi bisogni.

Converrâ cominciare, per dar meno ombra (giacche fatalmente 
una scuola oggi si riguarda come un altenlalo di maestâ) dalie fan- 
ciulle; c se 1’occuparsi. di questo sesso troppo lodalo e troppo dispre- 
gialo e bene per tutlo, e benissimo qui, ove le primărie famiglie ab- 
bondano di fanciulline condannate per ora ai racconti delle fale, ai 
peltegolezzi delle serve e delle maestre; dico che c benissimo, perche 
ințeressando in questo modo i ricchi possiamo conseguire il fine per 
via piu spedita.

In seguito occuparci dei giovanetli, e ad introdurre altre utili cose; 
e prima di tutlo una Cassă di risparmio allo stabilimente della quale 
ormai vergognosamente saremo gli ultimi in Toscana.

Per la qual cosa, mio caro Piero, voi avrete la bontă d’inse- 
gnarmi come fare i primi passi, o come contenermi col paese, e col 
governo. In quanto al paese sarei d’opinione che si dovesse tentare 
e combinare la volontâ dei buoni prima che se ne avesse sen torc 
altrove, interessare in questo l’animo delle donne come si e falto per
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Prosa drammatica.

11 dramniu si dice storico, quando ri- 
produce snlla scena personnggi e fatti sto- 
rici con quelle modificazioni necessarie 
nil’arte; layrimoso, quando e di natura 
inimaginaria, ma atto a destare per la 
piefâ dei casi una profonda conimozione:

Comedia osie represenlațiune 
de fapte imaginare, luate însă din 
viața domestică sau socială, pe 
care autorul o reproduce cu fide
litate în cea ce arc de mal ridicul 
și necoheront, și pe când face să rî- 
dcm asupra slăbiciunile omenești, 
pregătește acțiune! un dcsnodăment 
de ordinar fericit.

tutto con tanto profîtto, quindi farsi forti costă, e infine avventurarsi. Ma 
senza 1’opera vostra e dei voștri colleghi e impossibile a noid’andare 
avanii, nuovi del tutto in questecose: ne il bnon volere senza lapra- 
tica pud condurci a nulla. Mi sarebbe indispensabile per ora sapere a 
quanto pud montare la spesa d’ un asilo per le bambine, perche io 
possa vedere quanti mi abbisognerebbero per accumularnc i mezzi.

Spero che vorrele pensare a noi e parteciparmi le vostre vedute, 
delle quali slo in grandissiino desiderio: perche sono impazienie di 
dar mano a quesf opera, alia quale mi muove la trista esperienza 
fatta di una pessima educazionc, futile del mio paesc. e il desiderio 
di far cosa grala al noslro Comune e al mio cuore.

Prosa dramatică corespunde, j La prosa drammatica corri- 
în cea ce privește natura și sco- sponde, quanto alia natura dei com
pui composițiunilor, cu poesia dra- ponimenli ed ailo scopo, alia poe
matică (vezi pag. 768), însă di- sia drammatica (vedi pag. 768), 
feră de această prin formă. Ea ma ne difTerisce per la forma. Essa 
cuprinde drama și comedia în I comprende il dramma e la com- 
prosă. media in prosa.

Drama este representațiunea1 II dramma e la roppresenta- 
Lealrală a unu! fapt istoric sau inia-| zione teatrale di un fatlo storico 
ginar de o oare-care importanță, o immaginario di una certa im- 
care reproducând în mod viu con- portanza, che rilraendo vivamente 
traslul pasiunilor omenești, cauza il contraste dogii allelti umani, 
Irccucntă a nenorocitelor intern-1 uausa frequenle di triști risulla- 
plări, interesează și mișcă specia- menii, inleressa o connnuove gran- 
teril în mod extraordinar. 'demente l'animo degli spetatori.

Drama se numește istoricii, când re- 
prosintă pe scenă personage și fapte isto
rice cu acele modificări cerute de artă: 
lăcrBnioastt, când este de natură imagi
nară, însă capabilă de a produce o adâncă 
mișcare; filosofica, când autorul eT se ser
vește de representațiune dramatică pen- filosofico, quando 1*autore si serve della 
tru a desvolta vre-una din cestiunile seri- rappresentazione drammatica per svolgere 
oase care ocupă spiritul uman și societatea qualcuna delle gravi qnistioni che grande- 
modernă. . mente prcoccupano lo spirito umano e la

I moderna socielâ.
La comedia <’• la rappresentazione 

di fatti immaginari, ma copiati dalia 
vila domestica o sociale che f au
tore riproduce fedelmentc. in qnalla 
che essa ha di piu ridicolo, ed in
coerente, che menire fa lidere sulle 
debolezze umane prepara aH’azione 
uno scioglimenlo per f ordinară» 
felice.
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ESEMPIO.

Nulla.

Non Ii conosco.
GABRIELLA.

Studiateli.

Cid che non posso trovare.

GABRIELLA.
Da senno? La risposta e molto presuntuosa. 

AROLDO.

52. .
l>al Dramiiia .«Cnore e<l Arte.*4 (Partea 2. Scena X.) ' 

GABRIELLA E AROLDO.
AROLDO.

Se fosse vero! (si getta su di un seggiolone, reggendosi la te
sta fra le mani).

GABRIELLA.
(sorridendo con wn po’ d’ ironia} La pietra filosofale?

GĂBRIELLA.
Ma che cercavate. voi dunque?

AROLDO.

GABRIELLA.
(fra se) Quale freddezza (sfoglia distrattamente tm fiore che ha 
in mano). E non paria! (forte econ leggerezzd) Ebbene, signor Conte, 
che vi sembra dei noștri eccellenti Prussiani?

AROLDO.

Comedia se numește de caracter, când 
tinde mal in special la representaținnea 
meschinii aței saii contradicțiunel unul tip 
comic; de intrigă, când reproduce o comlri- 
națiune de întâmplări când serioase când 
ridicole, dar cn un desnodamânt vesel.

I piu lodati autori di drammi italiani, appartengouo tutti a questo secolo 
m m w MM MM «v ■ . «1 ■ m «w m ■ w « *1 • ** Ifltl V • D *1 1 /\ K* O F *1 V 1 Tl P n 11 n I I

. Marenco, Pietro Cos sa. Giuscppe Giacosa, Giuscppe Costetti, Leone 
For tis, Fej.ice Caval lot ti.

Il_jirincipe~~dela commedia italiana e Carlo Goldoni (1707-1793);

scrissero nel secolo XVI Lodovico Ajiosto, Niccold Macchiayelli 
tro A ret in o. Attualmente Giacinto GaHTna â nno <’ ' ” v“:” n 
di comniedieT

EXEMPLU.

AROLDO.
Ne valgono forse Ia pena? — Ho girato l’ Asia, F Europa... sono 

stato piu in lâ, ho varcato F Atlanlico, ho visilato una terra giovane, 
dove i solchi dovrebbero essere meno profondi, una generazione no- 
vella, dove, se vi e piaga, non dovrebbe esservi almeno cancrena; e 
che vi ho trovato io? sempre il medesimo uomo e la medesima donna 
su tutta la terra.

La commedia si dice di carattcre, quan- 
do in piu particolar modo e intesa a 
rappresentare la meschinitâ o le contra- 
dizioni, o la singolaritâ di un tipo co
mico; d'inlreccio, se ritrac piu special- 
mente un fortuite e inatteso vilnppo dicasi.

........... ........... ..... ț ,.rr____ o_.._ '> e 
talnni sono ancora viventi; diamo i nomi di alcuni: P a o 1 o F e^r a r i. Le op o 1 d o

For tis, Feîjce Cavallotti.^
Il_.'.principe -~dela commedia italiana e Carlo Goldoni (1707-1793); talune suc 

commedie sono scritte parte in italiano, parte in dialetto veneziano. Belle commcdio . . . ...... ...... ...................... .... ........., c pie.
dei piu briliant» autori
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Vedo, Principessa, che

Sta un po’a vedere, che

Per che ?
AROLDO.

Perche non so amare chi non posso stimare. 
GABRIELLA.

La parola d ben dura... pel signor di Voltaire.
AROLDO.

Oh! Egli ha un si sdegnoso disprezzo per la pubblica faina...

(con impeto) Oh! non

AROLDO.

Sono un povero malaccorto, che paria sempre col cuore. 
GABRIELLA.

(come sopra) E fate male.—11 signor Voltaire dice...
AROLDO.

mi pariate doi signor di Voltaire. 
GABRIELLA.

non trovate meriți neppure in lui?
AROLDO.

Lo apprezzo, lo ammiro.... ma non lo amo.
GABRIELLA.

AROLDO.
(fa per parlare, la guarda, poi, con lieve moto disprezzo) Si...— 
La vostra acconciatura, Principessa, e veramente ammirabile; siete 
davvero il lipo del buon gusto e della eleganza.

GABRIELLA.
(con lieve dispelto) Davvero?

AROLDO.

In Francia perd, vedete, si usa di por questo nastro....
GABRIELLA.

(interrompendolo e con dispelto crescente) Siete molto istrutto nelle 
mode francesi. — E si userebbe anche in Francia quel certo che di 
uomo incompreso e fatale, che va eternamente come l’errante Assa- 
svero, sempre in traccia di un ideale non trovato e non trovabile 
mai, quei modi fra lo sdegnoso ed il triste, quel parlar sempre a fram- 
menli o ad enfgmi... come se chi paria fosse lui stesso un fram- 
mento o un enimma?... perche in tal caso ve ne farei i miei com
pliment! — sareste all’ ultima moda.

AROLDO.

Vedo, Principessa, che non possiamo inlenderci noi. Non e nostra 
colpa, voi avete troppo spirito....

GABRIELLA
(ironicamente) Miile grazie. Oh! siete d’una perspicacia veramente 
terribile!
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Un

GABRIELLA.
Eccola della finalmente, la grande parola — eccolo pronunzialo 

questo terribile nome. La pubblica lama! Eco falsa di miile voci stu
pide e false, che la parola di un fanciullo, o il grido di un pazzo 
baslano a suscitate, e, destata, non tace. (Animandosi a poco a 
poco)\^. Serre! un gollb parassita che porta la livrea delriso eterno, 
della lode inslancabile, del madrigale perpetuo— Freibach, d’Aubry, 
due tesle vuote piti che le loto borse, che e tullo dire.... ecco la 
pubblica lama. Un nome, una parola, una chimera.... peggio ancora, 
una cortigiana che si dâ senza amore, e, sorridendovi, vi deride. — 
E io dovrei fingere di crederla qualche cosa di rispel labile e prestarle 

* pubblico omaggio inchinandomi ad essa per riconoscerne la sovra- 
nitâ?... Oh! no, no, no. Preferisco ubbriacarla ogni di nelle miecenc, 
col mio Tokai, c col mio Borgogna. — Viva la pubblica lama!

AROLDO.

Vi e forse in cid che dile alcun che di vero—ma che volele? 
la e una verilâ che spaventa. Sonvi parole che trâcciano un solco di 
fuoco dai cuore alle labbra, e di tali sono quelle che voi proferiste. 
Uditemi, signora. — La sorle buona o triste ci congiunge oggi un 
istante... domani forse ognuno di noi riprenderâ la sua via — voi fra 
le feste e le gioie, io solo, fors’anco deriso, cercando la veritâ per 
trarne la Iede: domani forse.vi ricordcrete di queste mie parole... come 
di un madrigale di La Serre, o di una dichiarazione di Freibach.

GABRIELLA.
(con emozione) Signor Conte!

AROLDO.

E perche non dovrebbe esser cosi? Ma che importa? Ricordiale, 
o dimenlichiate, vi diro cid che penso. — Signora, vi sono lolle im- 
possibili, vi sono duclli che non si devono tenlare. L’ orgoglio della 
donna non pud, non dev’essere 1’orgoglio dell’uomo. Voi avele get- 
taloil guanto alia pubblica faina, la sfidate e la deridele; ma siele 
voi ben certa che la sua mano possenle non riesca a schiacciarvi?...— 
E sia pure che no; sia pure che possiate sempre domarla, affogarla, 
ubbriacarla, come voi dicesle poc’auzi: ma essa vi avrâ contaminate, 
essa vi avrâ avvolte fra le sue miile braccia, vi avrâ bacialo la fronte 
colle sue miile bocche, avrâ profețite il vostro nome colle sue miile 
voci.... e il nome di una donna non deve essere pronunciato che a 
bassa voce, perche lo strepito lo fa avvizzire e lo profana.

GABRIELLA.
(con ironia) Signor Conte: mi avevano delte ch’cravate poela, 

m’accorgo che siele anche improvvisalore e filosolb. Le son belle doli 
codește, e ve le invidio di cuore. Peccalo che non abbiate trovato 
una peccatrice meno indurita.

AROLDO.

(ch V aură osseroala, con inipeto) Ma che siele voi dunque?. 
ângelo o un demone?
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Orgoglio mascolino!
AROLDO.

Parlo.
GABRIELLA.

Dai mio castello?
AROLDO.

K dalia Prussia.
GABRIELLA.

Non lo credo....
AROLDO.

(con asseveranza) Parlo.
GABRIELLA.

E vi siele deciso?.
AROLDO.

Adesso.

Vi si rinunzia.

ha ragione....

GABRIELLA.

Ecco una risposta assai poco diplomatica. 11 Conte di Hecksen

GABRIELLA.
(con affeUala leggerezza) Probabilmenle ne l’uno, ne l'altro.... o per 
meglio dire, un po’di una cosa e un po’ dell’ allra. «Piii angelo elegii 
angeli» come mi disse il signor di La Serre in un momento di su
perlativa ammirazione.... ammirazione dovuta al mio cuoco.... e un 
po’piu demone di Lucifero, soggiungo io.—In una parola, sono una 
donna. — Ma riparleremo di tullo cio. Voi siete nostro ancora per 
lunga pezza, e spero che il signor Conte vorrâ ricordarsi come la 
mia conversione non sia per anco compiuta.

AROLDO.
Rinunzio alia gloria di compierla.

GABRIELLA.
(come sopru) Ah! Qnesta e una sconlitla in tutle le regole. Decisa- 
menle noi Prussiani abbiamo accaparrato la vittoria.... in ogni genere.

AROLDO.
Non vi e sconfitla dove non vi e baltaglia.

GABRIELLA

GABRIELLA.
Bene, signor Conte, bene! — Vi siele dalo di sbalzo ad un altro 

genere di letteratura: siete divenlalo di un laconismo spaventoso.... 
Buon viaggio dunque. Ma.... e l’ambasciata?

AROLDO.
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Ci rivedremo?
AROLDO.

No.
GABRIELLA.

(con gra-sia) Davvero?
AROLDO.

A che servirebbe?

AROLDO.
Di chi?

GABRIELLA.
O di voi, o di me.

Continuate, signore.

închina freddamente ed esce).
L. Forlis.

AROLDO.
(con Ilene moto d’ impaslensa, come per congedarsi) Principessa! 

GABRIELLA.

AROLDO.

Ed io allora ho mutato cammino per non dive a quei fanciulli, e 
a quelle giovinelle: «L* opera che late e meschina ed indegna. >

GABRIELLA.
La domanda e assai poco cortese.... — a meno che noi sia troppo. 

La e una ritirata codesta che rassomiglia ad una fuga: si direbbe 
quasi che abbiate paura.

AROLDO.
(con serietă) Signora—ho vcdulo talvolta dei fanciulli uccidere cosi, 
per non saper che fare di meglio, la farfalla colla per caso — ho 
veduto talvolta dellc giovinelle diverlirsi a sfogliare per giuoco le 
rose che trovavano sulla loro via....

GABRIELLA.
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POESIĂ. POESIA.

Composițiunile poetice, în prî-1

11S1N1GAGL1A, Curs dt Limbă si Litcr. Ii.

I componimenti poetici, per ri- 
e allo scopo cui

sunt destinate, se 
didascalice, narative, dramatice 
și pastorale.

Poesia lirica, ast-fel numita pen
tru că în timpurile vechie era 
cântată cu acompaniamentul lirei, 
cuprinde acele composițiuni, de or
dinar scurte, în care poetul, foarte I piu 
mișcat, exprimă sentimentele su- mei 
fletului propriu, cu imagini bogate 
și cu o coloare foarte viă.

Dupe subiectul care este causa 
emoțiunel, lirică poate să fie ero
tică sau amoroasă, civilă' sau 
pa triotică, m orală, religioasă, 
elegiacă sau tristă, glumctă.

Formele principale adoptate de 
poesia lirică italiană sunt: oda, 
canțona, sonetul, balada, roman
ța, elegia, madrigalul, epigrama, 
capitolul, ditirambul. Cântevul 
numit Cârme ține tot de o dată de 
poesia lirică și de cea didascalică, 
dupe 'cum vom vedea mai lardiu, 
și Idiliut ține de poesia lirică și 
de cea dramatică pastorală.

Oda, vorba elenă care însem
nează cântecul prin escelință, este 
expresiunea entusiasmului cel mai 
viă, escitat în fantasia și în inima 
poetului de o pasiune puternică.

Mersul odei, trebuind să tic re
pede și mișcat conform sentimen
telor cari agită imaginațiunea poe
tului, preferă versurile scurte a

vința genului și scopului la care guardoal genere 
împart în lirice, ’ sono destinați, si classiticano in 

lirici, didascalici, narrativi, 
drammatici e pastorali.

La poesia lirica, cosi chiamata 
perche anticamenle si cantava con 
accompagnamento della lira, com- 
prende quei componimenti, per lo 

i brevi, nei quali il poeta, forle- 
1 mente commosso, esprime i senti
ment! del proprio animo con ricchez- 
za d'immagini e colorito vivissimi.

A seconda del soggetto che c 
causa della commozione, la lirica 
pud essere erotica, cioe amorosa, 
civile o patrioltica, morale, sa
cra, elegiaca ossia triste, giocosa.

Le principali forme adollate dalia 
poesia lirica italiana sono: Vode, 
la canzone, il sonello, la ballata, 
la roma uza, V elegia, il madri
gale, V epigramma, il capitolo, il 
ditirambo. 11 Cârme partecipa 
della poesia lirica e della didasca- 
lica, come vedrassi a suo luogo, 
e 1' Idillio della lirica e della dram- 
matica pastorale.

lî ode, parola greca che signi- 
fica canto per eccellenza, e 1' espres- 
sione del piu vivo enlusiasmo, ec- 
citalo nella fantasia e nel cuore 
del poeta da qualche potente atletto.

II movimento del! ode, dovendo 
essere rapido e concitalo al pari 
dei sentiment! che agitano 1‘iinnia- 
ginazione del poeta. preferisce i
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Esempî di Poesia lirica.Esemple de Poesia lirică.

1. ODE. I. ODI.

Perche turbârmi F anima, 
0 d’ oro e d’ onor brame, 
Se del mio viver Ătropo 
Presso e a troncâr lo stame? 
E giâ per me si piega 
Sul remo il nocchier brun; 
Cola donde si niega 
Che pi ii ritorni alcun?

Queste che ancor ne avănzano 
Ore fugări e meste, 
Belle ne renda e amâbili 
La libertăde agreste. 
Qui CGrere ne manda 
Le biade, e Bacco il vin; 
Qui di fior s’inghirlanda 
Bella Innocenza il crin.

So che felice stimasi 
11 possessor d’un’arca 
Che Pluto abbia propizio 
Di gran tesoro carca;
Ma so ancor che al potente 
Pâlpita oppresso il cor 
Sotto la man sovente 
Del gelato Limor.

Me, non nato a percotere 
Le dure illtistri porte, 
Nudo accorră, ma libero, 
11 regno della morte. 
No, ricchezza ne onorc, 
Con frode e con viltâ, 
11 secol vendildre 
Mercur non mi vedrâ.

memento rimate.
L’ode quando tratta soggctti di poca 

importanza od anche scherzevoli, ha verși 
piii brevi dell’ usato, come nella camonctta 
anacreontica. (Vedi p. es. il Riso c la 
Caducită della Bellczza del Chiabrera); 
quando tratta soggctti sacri dicesi Inno 
(la Pentecoste del Manzoni); quando canta 

. la vittoria diccsi Epinicio (la Battaglia 
di Marengo del Monti); quando e scritta 
per la morte di qualcuno dicesi Epicedio 
(il Cinque Maggio del Manzoni); e quan
do e compostam occasione di nozze dicesi 
Epitalamio (la Ierogamia di Creta del 
Monti).

1.

I^a vita rustica.

acelor lungi. Strofele sunt toate de verși brevi ai lunghi. Le strofe sonn 
aceașl lungime și rimate în mod tutte di eguale lunghezza e unifor
mii form.

Oda când tratează subiecte de o mică 
importanță sau chiar glumețe, are versu
rile maY micY de cât cele obicinuite și 
se numește canzonetta anacreontica (Ve^Y 
dc es. Rîsetul și Fruniuscța este trecătoare 
a luY Chiabrera); când tratează subiecte 
sfnte se numește Imn [Rusaliile luY 
Manzoni); când cântă victoria se dîce 
Epiniciul ('Batalia de la Marengo a luY 
Monti); când e scrisă cu ocasia morțeY 
cuY-va se flice Epicediul [Cinci Maiii a 
luYManzoni); și în fine când este compusă 
pentru serbarea uneYnunțY se numește Epi- 
talamiu [Ierogamia din Creta a luY Monti). 

■ •
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Giă la qu'tâte, agii uomini 
SI sconosciula, in seno 
Delle vostr’ombre appreslami 
Caro albergo sereno;
E le cure e gli afianni 
Quindi lunge volâr 
Scorgo, e gire i tiranni 
Superbi ad agi tar.

Invân con cerchio orribile, 
Quasi campo di biâde,
I lor palâgi attomiano 
Temute lance e spade;
Pero ch’entro al lor petlo 
Penetra nondimen
II trepido sospetto, 
Armato di velen.

Qual porleranno invidia 
A me, che di fior cinto, 
Tra la famiglia rustica, 
A nessun giogo avvinto, 
Come solea in Afriso 
Febo pastor, vivro, 
E sempre con un viso 
La cetra sonero!

Non fila d’oro nobili, 
D’ illustre fabbro cura 
Io scotcro, ma semplici, 
E care alia natura.
Quelle abbia il vate, esperto 
Nell’ adulaziân;
Che la virtude e il merto 
Darân legge al mio suon.

Inni dai petto supplice 
Alzero spesso ai cieli 
Si che lontăn si volgano 
I ttirbini crudeli;
E da noi lunge avvampi 
L’aspro sdegno guerrier, 
Ne ci calpesti i campi 
L’ inimico deslrier.

E perche ai Numi il fiilmine 
Di man piii fâcil cada, 
Pingero lor'la misera 
Sassonica con!rada, 
Che vide arse sue spiche 
In un inomento sol, 
E gir miile faliche 
Col tetro fumo a voi.

E le villân solldcito, 
Che per nuov’orme il tralcio 
Saprai guidar frenăndolo 
Col pieghevole salcio; 
E te, che steril parte 
Del tuo lerren di pi ii 
Rendcr farâi, con arte 
Che ignota al padre fu:

Te co’ miei cârmi ai posleri 
Fard passâr felice; 
Di te parlâr piii secoli 
S’udira la pendice: 
E sotlo l’alte piante 
Vedransi a riverir 
Le queste ossa compiante 
1 posleri venir.

Tale a me pur concedasi 
Chiuder, campi beali, 
Nel voslro almo ricovero 
I giorni for tunat i.
Ah quella e vera lama 
D’ uom che lasciar pud qui 
Lunga ancor di se brama 
Dopo Fullimo di!

Colii beati e plâcidi, 
Che il vago Eupili mio 
Cingcte con dolcissimo 
Insensibil pendio, 
Dai bel rapirmi senlo 
Che natura vi die: 
Ed esule contento 
A voi rivolgo il pie.

Pari ni.
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2.
Ij» eacluta.

Quando Orîon dai cielo
Declinando imperversa, 
E pioggia e nevi e gelo 
Sopra la terra otlenebrâta versa,

Me, spinto ne la iniqua
Stagiune, infermo il piede, 
Tra il fango e tra l’obh'qua 
Furia de’carri, la citta gir vede;

E per avverso sasso,
Mal fra gli altri sorgente, 
O per lubrico passo
Lungo il cammino stramazzâr sovente.

Ride il fanciullo, e gli occhi
Tosto gonfia commosso;
Che il cubito o i ginocchi
Me scorge o il mento dai cader percosso.

Altri accorre; e: Oh infelice
E di men crudo fato
Degno vate! mi dice;
E, seguendo il parlar, cinge il mio lato

Con la pietosa mano;
E di terra mi toglie,
E il cappel lordo e il vano
Baston dispersi ne la via raccoglie:

Te, ricca di comune
Censo, la patria loda;
Te sublime, te immune
Cigno da tempo, che il luo nome roda,

Chiama gridando intorno;
E te molesta incita
Di ponor fine al Giorno,
Per cui, cercato, a lo straniGr ti addita.

Ed ccco il debil fianco
Per anni e per natura
Vai nel suolo pur anco
Fra il danno slrascinando e la paura:
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Ma chi giammâi polria
Guarir tua mente illusa.
0 trar per altra via
Te, ostinato amator de la tua Musa?

E, fingendo nova esca 
Al pubblico guadagno, 
L’onda sommovi, e pesca 
Insidioso nel lurbato slagno.

E, lor merce, penetra
Ne’ recessi de* grandi;
E sopra la lor letra
Noia le facezie e le novelle spandi.

O, se tu sai, piii astuto
I cupi sentier trova
Cola, dove nel inulo
Aere il destin de’popoli si cova;

O non cessâr di porte
Fra lo stuol de’clienti, 
Abbracciando le porte 
DegUimi che comândano ai potenti;

Congiunti tu non hai,
Non amiche, non viile, 
Che te far pdssan mai 
Nell’urna del favor preporrca miile.

Dunque per Perle scale
Arrămpica qual puoi, 
E fagii âtrii e le sale 
Ogni giorno ululâr de’pianti tuoi.

Ne il si lodato verso
Vile cocchio ti appresla,
Che le salvi, a traverso
De’ tri vii, dai Iiiror de la tempesta.

Sdegnosa anima! prendi, 
Prendi novo consiglio, 
Se il giâ camito intendi 
Capo sotlrarre a piu fatal periglio.
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Parini.

Su Palia poppa inlrepido 
Col fior del sangue acheo 
Vide la Grecia ascundere 
11 giovinetto Orfeo.

Lâsciala: o, pari a vile 
Mima, il pudore insulți, 
Dileltando scurrile
I bassi goni dietro al fasto occulti. —

Mia bile al fin, costrelta
Giîi troppo, dai profondo
Petto rompendo, getta
Impetilosa gli ârgini; e rispondo:

Clii sci tu, che sostenti
A me questo vetuste
Pondo, e 1’ ânimo tenii
Prostrarmi a terra? Umano sei, non giusto.

Buon citladino, al segno
Dove natura c i primi
Casi ordinar, lo ingegno
Guida cosi, che lui la patria estimi.

Quando poi, d’elă carco,
11 bisogno lo stringe, 
Chiede opportuno e parco 
Con Ironie liberal, che faima pinge.

E se i duri mortali
A lui voltano il tergo,
Ei si fa, conlro ai mali,
De la costanza suo scudo ed usbergo.

Ne si abbassa per duolo, 
Ne s’ alza per orgoglio. — 
E, cid dicendo, solo
Lascio il mio appoggio, e bieco indi mi toglio.

Cosi, grai o ai soccorsi, 
Ho il consiglio a dispetto ; 
E privo di rimorsi, 
Col dubitante pie torno al mio tetto.

3.
Al S ignor <li .llontgolfier.

Quando Giason dai Pelio
Spinse nel mar gli abeli, 
E primo corse a tendere 
Co* reini il seno a Teti,
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Tentai* del mare i vdrlici 
Forse e si gran pensiero, 
Come occupâr do’ fulmini 
L’ inviolâto impero ?

Deh! perchc al nostro .secolo 
Non dic propizio il fato 
D’ un altro Orfeo la câtera, 
Se Montgolfier n’ ha dato?

Meravigliândo accorsero 
Di Doride le figlie, 
Nettuno ai verdi alipedi 
Lascio cader le briglie.

Cantava il vate odrisio 
D’ Argo la gloria inlanto; 
E dolce errâr sentivasi 
Su 1’ aline greche il canto.

O della Senna, ascoltami, 
Novello Tifi invitto: 
Vinse i portenti argolici 
L’ aereo tuo tragitlo.

Non mai natura, all’ ordine 
Delle sue leggi inlesa, 
Dalia polenza chimica 
Soflri piti bella ofiesa.

Mirâbil arte, ond’ âlzasi
Di Sthallio e Black la fama, 
Pâra lo stolto cinico 
Che frenesia ti chiama!

Maggior del prode Esonide 
Surse di Gallia il figlio. 
Applaudi, Europa attonila, 
Al volator naviglio.

Stendca le di la eburnee
Su la materna lira;
E al tracio suon chetăvasi 
De’venli il fischio e l’ira.

Sorge il diletto e l’estasi 
în mezzo allo spavento, 
E i pie mal fermi agognano 
Jr dietro al guardo attento.

Tace la lerra, e suonano 
Del ciel le vie deșerte: 
Stan miile volti pâllidi 
E miile bocchc aperle.

Per lui del pondo immcmore, 
Mirâbil cosa! in alto 
Va la materia, e insolito 
Porta alle nubi assallo.

II gran prodigio immobili
I riguardânti lassa;
E di terrore un pâlpito 
In ogni cor trapassa.

Brillo Sofia pi ii fulgida
Del tuo splendor vestita, 
E le sorgenti appârvero, 
Onde il crealo ha vita.

Reso innocente or vâdilo 
Da’marzii corpi uscire, 
E giâ domato ed utile 
Al domator servire.

De’ corpi enlro le viscere 
Tu l’acre sguardo avvenii, 
E invân celarsi lenlano 
fii’ indocili elementi:

Dalie tenaci tenebre
La vcrilâ traesti, 
E delle rauche ipotesi 
Tregua al furor ponesti:

L’ igneo terribil aere,
Che dentro il suol profondo 
Pasce i tremuoti e i cârdini 
Fa vacillâr del mondo,
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Clonii.

Fonie amara ognor li fu, 
Di stranieri e crudi amanti 
T’ avea posta in servilii.

4.
Ilopo la IBaitaglia di .llarciigo.

Bella Italia, amâte sponde, Tua bellezza, che di pianli
Pur vi torno a rivedGr:
Trema in pclto, e si confonde 
L'alina oppressa dai piacer.

Pace e silenzio, o liirbini:
Dch! non vi prenda sdegno 
Se umane salme vârcano 
Delle tempeste il regno.

Battien la neve, o Bârea, 
Che giii dai crin ti cola: 
L’ etra sereno e libero 
Cedi a Robert che voia.

Non egli vien d’ Orizia 
A insidîâr le voglie: 
Costa rimorsi c lăgrime 
Tentar d’ un dio la moglie.

Mise Tcseo nei tâlami
Dell’ alro Di te il piede: 
Punillo il Falo; e in firebo 
Era ceppi eterni or siede.

Ma giii di Francia il Dedalo 
Nel mar dell’ aure e lunge;
Lieve lo porta zefTiro,
E T occhio appena il giungc.

Fosco di hi pro fondași
II suol fuggenle ai lumi;
E come larve appâiono 
Citlfi foreste e fiumi.

Certe la vista orribile
L’ aline agghiacciâr dovria: 
Ma di Robert nell’ ânima 
Chiusa c al lerror la via.

Che piti li resta? înfrângere 
Anche alia Morte il telo, 
E della vila il nellare 
Libâr con Giove in cielo.

E giâ 1’ audâce esempio
I piu rilrosi acquista;
Giâ cente globi ascendono 
Del cielo alia conqilista.

Umano ardir, pacifica 
Filosofia sicura, 
Qual forza mai qual limite
II luo poter misura?

Rapisti al ciel le Iblgori, 
Che debbellate innante 
Con tronche aii ti câddero 
E ti lambîr le pian le.

Frend guidato il câlcolo
Dai luo pensiero ardito
Degli aștri il moto e 1’ orbile,
L’olimpo e 1* infinite.

Svclâro il volte incognito 
Le piu rimole slelle. 
Ed appressâr le timide 
Lor vergini fiammelle.

Del sole i rai dividere, 
Pesar quest’aria osasli: 
La lerra il foco il pelago, 
Le fere e l’uom domasti.

Oggi a calcar le nuvolc 
Giunse la lua virtute: 
E di natura slettero 
Le leggi inerti c mute.
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Di’che Fasta il Franco Mărie 
Ancor fissa al suol non ha: 
Di’che dove e Bonaparte 
Stă Vitloria e Liberia.

Ma bugiarda c mal sicura 
La speranza fia de’re.
11 giardino di natura 
No, pei barbari non u.

«Di pronlezza e di coraggio
Te quel grande supero.
•Afro, codi al suo paraggio: 
Tu scendesti, cd ci vold.

Su quel lâuro in chiome sparte 
Pianse ’Francia, e palpito 
Non lo pianse Bonaparte, 
Ma invidiollo e sospiro.

Ombra ilhistre, li conforti 
Quell'invidia e quel sospfr: 
Visse assai chi '1 duol dei lorii 
Meritu nel suo morir.

Vc’ sul!’ Alpi doloroso
Delta patria il santo amor, 
Alic membra dar riposo 
Che fur velo al luo gran cor.

Questo lâuro al crin circonda;
Virtii patria Io nutri, 
E Dessaix la sacra fronda 
Del suo sangue colori.

Liberia princfpio e fonte
Del coraggio e dell’onor,
Che il pie in terra, in ciel la fronte, 
Sei dcl mondo il primo amor:

L’ali il Tempo riverenii 
Al luo piede abbasserâ; 
Fremeran procelle e venii, 
E la tom ba tua slarâ.

Per la cozia orrenda văile, 
Usa i nembi a calpestâr, 
Torva I* ombra d’Anniballc 
Verrâ teco a ragionar.

Bonaparte al luo periglio
Dai mar libico volo;
Vide il pianlo del luo ciglio, 
E il suo fulmine impugno.

Chiederâ di quell* ardito, 
Che secondo l’Alpe apri. 
Tu gli mostra il varcoadito. 
E rispondi al fier cosi:

Tremâr r Alpi, e slupefatte 
Suoni umani replicâr, 
E 1’eterne nevi in talie 
D’armi e armați fiammcggiâr.

Del baleno al par veloce 
Scesc il Forte, e non s* udi; 
Che men ratlo il voi, la voce 
Della Fama lo segui.

D* ostil sangue i vâsli campi 
Di Marengo intiepidîr, 
E de’bronzi ai tuoni ai lămpi 
L’orde attonite fuggir.

Di Marengo la pianura 
Al nemico tomba die.
11 giardino di natura
No, pei barbari non 6.

Bella Italia, aniale sponde, 
Pur vi torno a riveder : 
Trema in petto, e si confonde 
L’alma oppressa dai piaccr.

Volgi l'onda al mar spedila, 
0 de’fiumi algoso re;
Dinne all’Adria che finita 
La gran Iile ancor non e.
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Monti.

5.
A Luigia Pallavicini.

Cadnta da cavallo snlla riviera di Sestri.

I bălsami beâti
Per te le Grazie apprestino, 
Per te i lini odorati 
Che a Citerea porgeano, 
Quando profano spino 
Le punse il pie di vi no,

Or te piângon gli Amori, 
Te fra le Dive liguri 
Regina e Diva! e fiori 
Votivi all’ara porlano 
D’onde il grand’arco suona

* Del figlio di Latona.

Quel di che insana empiea 
11 sacro Ida di gemiti, 
E col crine tergea 
E bagnava di lagrime 
11 sanguinoso petto 
Al ciprio giovinetto.

E te chiama la danza
Ove T aure portâvano
Insolita fragranza,
Ailor che a’nodi indocile
La chioma al roseo braccio •
Ti fu gentile impaccio.

Di civili eterne risse
Tu a Cart ago rea cagion:
Ei placolle, e le sconfissse 
Col sorriso, e col perdon.

Deh! perei ic hai le gentili 
Forme e l’ingegno docile 
Volto a studi virili? 
Perche non dell’Aonie 
Seguivi, incauta, Tarte, 
Ma i ludi aspri di Marte?

Jnvân presaghi i venti
II polveroso agghiâcciano 
Petto e le reni ardenti 
Dell’ inqiudto alipcde, 
Ed irritante il morso 
Accrcsce impclo al corso.

Tu dell’itale contrade 
Abborrito dislruttor: 
Ei le torna in libertade, 
E ne porta seco il cor.

Che piu chiedi? Tu ruina, 
Ei salvezza al patrio suol: 
Afro, cedi e il ciglio închina: 
Muore ogni astro in facciaal sol.»

Tal nel lavacro immersa, 
Che fior, dalTinachio 
Clivo cadendo, versa, 
Palia i dall’elino liberi 
Crin sulla man che gronda 
Contien fuori dell’onda.

Armonios! accenti
Dai tuo labbro volâvano, 
E dagli occhi ridenti 
Traluceano di Venerc 
I disdegni e le păci.
La speme, il pianto, e i baci.
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Sparse le trecce morbide 
Sull’ aflannoso petto, 
Lenta le palme, e rorida 
Di morte il bianco aspello, 
Giace la pia, col tremolo 
Sguardo cercando il ciel.

Pera chi oso primiero 
Discortese commetterc 
A in fadele corsiero 
L’âgil fianco femi'neo, 
E apri con rio consiglio 
Nuovo a bellâ periglio!

Che or non vedrei le rose 
Del luo volto si lânguide; 
Non le luci amorose 
SpYâr ne’guardi medici 
Speranza lusinghiera 
Delta bellâ primiera.

Di Cinzia il cocchio aurato 
Le cerve un di thieano, 
Ma al ferino ululato 
Per terrore insanirono, 
E dalia rupe etnea 
Precipitâr la Dea.

GioTan d’fnvido riso 
Le abitalrici olimpie, 
Perche l’elerno viso 
Silenzioso e pallido, 
Cinlo apparia d’un velo 
Ai con vi ti del ciclo:

Ma ben piânsero il giorno 
Che dalie danze efesie 
Lieta facea rilorno 
Fra le devote vergini, 
E al ciel salia piu bella 
Di Febo la sorella.

Foscolo.

Cessa il compianlo: unanime 
S’inalza una preghiera: 
Calata in sulla gelida 
Fronte una man leggiera, 
Sulla pupilla cerula 
Stende l’eslremo vel.

Ardon gli sguardi, fuma 
La bocea, agila l’ârdua 
Testa, voia la spuma, 
Ed i manii volubili 
Lorda, e l’incerto freno, 
Ed il candido .seno;

E il sudor piove, e i crini 
Sul collo irli svolâzzano; 
Suonan gli anlri marini;
AH’ incalzato scâlpito 
Della zampa che caccia 
Polve e sassi in sua traccia.

Giâ dai lito si slancia, 
Sordo ai clamori e al fremito; 
Giâ giâ fino alia pancia 
Nuola.... c ingorde si gonfiano 
Non piu memori l’acque 
Che una Dea da lor nacque.

Se non che il re dell’onde, 
Do.lenle ancor d’lppolito, 
Surse per le profonde 
Vie dai tirreno tâlamo, 
E respinse il Curente 
Col cenno onnipotente.

Quei dai flutto arretrosse 
Ricalcitrando c, orribile! 
Sovra l’anche rizzosse;
Scuole l’arcion, te misera 
Su la pclrosa riva 
Strascinando mal viva.

6.
lut morte di Ermciiparda.
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Sgombra, o gentil, dall’ânsia 
Mente i terrestri arddri; 
Leva aH’Etemo un candido 
Pensier d'ofierla, e muori: 
Fuor della vita e il termine 
Del lungo tuo martir.

Tal della mesia, immobile 
Era quaggiuso il fato, 
Sempre un oblio di chiedere 
Che le saria negato, 
E al Dio dei santi ascendere 
Santa del suo patir.

Ahi! nelle insonni tenebre, 
Pei clâustri solitari, 
Fra il canto delle vergini, 
Ai supplicati altari, 
Sempre al pensier tornâvano 
Gl’irrevocati di;

Quando ancor cara, improvida 
D’un avvenir mal fido, 
Ebbra spiro le vivide 
Aure del franco lido, 
E fra le nuore Sâliche 
Invidiata usci:

Quando da un poggio aereo, 
II biondo crin geminata, 
Vedea nel pian discorrere 
La caccia aflaccendata, 
E sulle sciolte redini 
Chino il chiomato sir;

E dietro a lui la furia 
De* corridor fumanti;
E lo sbandarsi, e il rapido 
Redir dei veltri ansanti;
E dai lentâli triboli
L’ irto cinghiale uscir;

E la battuta polvere 
Rigar di sangue, colto 
Dai regio strai: la lenera 
Alle donzelle il volto 
Torcea repente, pâllida 
D’amăbile terror.

Oh Mosa errante! oh tcpidi 
Lavacri d’ Aquisgrano! 
Ove, deposla l’orrida 
Magi ia, il guerrier sovrano 
Scendea del campo a tergere 
II nobile sudor.

Come rugiada al cespite 
Dell’ erba inaridita, 
Fresca negii arși calam i 
Fa rifluîr la vita, 
Che verdi ancor risorgono 
Nel temperalo albor;

Tale al pensier. cui F empia 
Virtii d’ainor fatica, 
Discende il refrigerio 
D’una parola amica, 
E il cor diverte ai plâcidi 
Gâudî d’un altro amor.

Ma come il sol che reduce 
L’erta in focala ascendc, 
E con la vampa asstdua 
L’immobil ăura incende, 
Risorti appena i grăcili 
Steli riarde al suol;

Ratto cosi dai tenue 
Oblio torna immorlalc 
L'amor sopito, e l’ânima 
Impaurita assale, 
E le svialc immagini 
Richiama al noi o duol.

Sgombra, o gentil, dall’ ânsia 
Mente i terrestri ardori;
Leva all’ Eterno un candido 
Pensier d’ofTcrta, e muori: 
Nel suol che dee la lenera 
Tua spoglia ricoprir,

Altre infelici dormono, 
Che il duol consunse: orbate 
Spose dai brando, e vGrgini 
Indarno fidanzâte;
Madri che i nali videro 
Trafilti impallidir.
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Maori, e la faccia esânime 
Si ricomponga in pace; 
Conferă ailor che improvida 
D1 un avvenir fallace, 
Lievi pensiei* virginei 
Solo pingea. Cosi

Dalie squarciate nuvole 
Si svolge il sol cadențe, 
E dietro il monte imporpora 
II trepido occidente, 
Al pio colono augurio 
Di piu sereno di.

Manzoni.

Te, dalia rea progenie 
Degli oppressor discesa, 
Cui fu prodezza il iiumero, 
Cui fu ragion l’ofiesa, 
E dritto il sangue, e gloria 
II non aver pielii;

Te colloco la provvida
Sventura in fra gli oppressi: 
Muori compianta e placida 
Scendi a dormir con essi: 
Alle incolpate cencri 
Nessuno insultcrâ.

Madre doi Sânii, immâgine 
De la cittii superna, 
Del Sangue incorrutlibile 
Conservatrice eterna; 
Tu che da tanti secoli 

’Soffri, combații e preghi, 
Che le lue tende spieghi 
Da l'uno aH’allro mar;

Campo di quei che sperano, 
Chiesa del Dio vivente, 
Dov'eri mai? qual angolo 
Ti raccogliea nascenle, 
Quando il tuo Re, dai perfidi 
Trăite a morii* sul colle, 
Imporporo le zolle 
Del suo sublime altar?

E ailor che da le tenebre 
La diva salina uscila 
Mise il potente anelilo 
Della seconda vita: 
E quando in man recândosi 
II prezzo del perdono, 
Da questa polve al trono 
Del genitor săli;

7.
La Pentecostc. 

hui o.

Compagna del suo gemito, 
Conscia de’suoi misteri, 
Tu, de la sua vitloria 
Figlia immortal, dov'eri? 
In tuo terror sol vigile, 
Sol ne l’oblfo seciira, 
Slavi in riposte mura, 
Fino a quel sacro di, 

Quando su le lo spirite 
Rinnovator discese, 
E Pinconsunta fiăccola 
Ne la tua deșira accese; 
Quando, segnâl dei popoli, 
Ti colloco sul monte 
E ne’luoi labbri il fonte 
De la parola apri.

Come la hice rapida 
l’iove di cosa in cosa, 
E i color vâri stiscita. 
Ovunque si riposa; 
Tal risono moltiplice 
La voce de lo Spiro: 
L’Arabo, il Parte, il Siro 
In suo serinon l'udi.
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Adorator de gl’ idoli.
Sparso per ogni lido 
Volgi lo sguardo a Solima, 
Odi quel santo grido: 
Stanca del vile ossequio, 
La terra a Lui ritorni: 
E voi che aprite i giorni 
Di piu felice etă,

Spose, cui desta il subito 
Balzar del pondo ascoso, 
Voi giâ vicine a sciogliere 
II grembo doloroso: 
A la bugiarda Pronuba 
Non sollevale il canto: 
Cresce serbato al Santo 
Quel che nel sen vi sta.

Perche, baciando i pargoli, 
La schiava ancor sospira? 
E il sen che nutre i liberi 
Invidîando mira?
Non sa che al regno i miseri 
Seco il Signor solleva?
Che a tutti i ligii d’ Eva 
Nel suo dolor penso?

Nova franchigia annunziano 
I cieli e genți nove; 
Nove conquiste, e gloria 
Vinta in piu belle prove; 
Nova, ai lerrori immobile 
E alle lusinghe infide, 
Pace, che il mondo irride, 
Ma che rapir non pud.

O Spirto! supplichevoli 
A’ tuoi solenni altari; 
Soli per selve inâspite, 
Vaghi in deserti mari, 
Dall’Ande algenti al Libano, 
D’Erina a l’irla Haiti, 
Sparsi per tutti i liti, 
Uni per te di cor,

Noi T’ imploriam! Placâbile 
Spirto, discendi ancora, 
A’ tuoi cui tor propizio, 
Propizio a chi T ignora: 
Scendi, e ricrea: riânima 
I cor nel dubbio estinti; 
E sia divina ai vinii 
Mercede il vincitor.

Discendi Amor: negii animi 
L ire superbe altuia;
Dona i pensier che il memore 
Ultimo di non mula: 
I doni tuoi benefica 
Nulra la lua virtude, 
Siccome il Sol che schiude 
Dai pigro germe il fior;

Che lenlo poi su V umili 
Erbe momi non colto, 
Ne sorgerâ coi fulgidi 
Color del lembo sciollo, 
Se fuso a lui nell’ etere 
Non tornerîi quel mite 
Lume, dator di vile 
E infaticato altor.

Noi t’imploriam! Nei lânguidi 
Pensier dell* infelice 
Scendi piacevol âlilo, 
Aura consolalrice: 
Scendi, bufera ai tumidi 
Pensier del violento; 
Vi spira uno sgomento 
Che insegni la pielu.

Per le sollevi il povero 
Al ciel, eh’ e suo, le ciglia, 
Volga i lamcnli in giiibilo, 
Pensando a Cui somiglia: 
Cui fu donato in copia 
Doni con volto amico, 
Con quel tacer pudico 
Che accetto il don ti fa.
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8.

■ 1 CiiMfiac .llagKio.
Tn morte di Napoleone Bonaparte.

Spira de’ noștri bâmboli 
Ne 1’ ineflabil riso ;
Spargi la casta pârpora 
A le donzelle in viso: 
Manda a le ascose vergini 
Le pure gioic ascose; 
Consacra de le spose 
11 verecondo amor.

Ei fu! Siccome immobile, 
Dato rl mortal sospiro, 
Stette Ia spoglia immemorc 
Orba di tanlo spiro, 
Cosi percossa, attonita, 
La terra al munzio sta,

Muta pensando alF ultima 
Ora dell’uom fatale;
Ne sa quando una simile 
Orma di pie mortale 
La sua cruenta pol vere 
A calpestar verrâ.

Lui folgorânte in soglio
Vide il mio gonio e tăcque; 
Quando con vece assidua 
Cadde, risorsc e giâcque, 
Di miile voci al sonito 
Mista la sua non ha:

Vergin di servo encomio 
E di codardo oltraggio, 
Sorge or commosso al subito 
Sparir di tanto raggio, 
E scioglic all’urna un canlico, 
Che forse non morrâ.

Dall Alpi alle Pirămidi, 
Dai Manzanârre al Keno, . 
Di quel securo il fulmine 
'Lenea dietro al baleno; 
Scoppio da Scîlla al Tdnai, 
Dall’uno aU’allro mar.

Fu vera gloria? ai posteri 
L’ârdua sentenza: nui 
Chinuim la fronle al Mâssimo 
Fallor, che volle in lui 
Del creator suo spfrito 
Piu vasta orma slampdr;

La procellosa e trepida 
Gioia d’un gran disegno, 
L’ânsia di un cor, che indocile 
Ferve pensando al regno, 
E il giunge, e tiene un premio 
Ch’era follia sperar.

Tutto ei provo: la gloria 
Maggior dopo il periglio, 
La fuga e la vittoria, 
La reggia, e il triste esiglio, 
Due volte nella polvere, 
Due volte su gli altar.

Tenipra de’ baldi giovani 
11 confidente ingegno; 
Reggi il viril proposito 
Ad infailibil segno; 
Adorna Ia canizie 
Di lietc voglie sânte; 
Brilla nel guardo crrantc 
Di chi spirando muor.

Manzoni.
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Occulta nel fondo 
D'un antro marino 
Del giovine mondo 
Vedesti il maltino; 
Vagavi co’năutili, 
Co’mur ici a schiera; 
E l’uomo non era.

E ripenso le mobili 
Tende, e i percossi valii, 
E il lampo de’ manipoli, 
E l'onda dei cavalli, 
E il concilato imperio, 
E il celere ubbidir.

Ah! forse a tanlo strazio 
Cadde lo spirlo anelo, 
E disperd: ma valida 
Venne una man dai cielo, 
E in piu spirâbil aere 
Pietosa il trasporlo:

E l’avvio su i floridi 
Sentier della speranza, 
Ai campi eterni, al premio 
Che i desiderî avanza, 
Ov’e silenzio e tenebre . 
La gloria che passd.

Bella Immortal, benefica 
Fede ai trionfi avvezza, 
Scrivi ancor queslo: allegrati: 
Che piti superba altezza 
Al disonor del Golgota 
Giammai non si chino.

Tu dalie stanche ceneri 
Sperdi ogni ria parola;
il Dio che attcrra e suscita, 
Che aflanna e che consola, 
Sulla deșerta cdllrice 
Accanto a lui poso.

Manzoni.

Ei si nomo: duc secoli,
L’un contro l’altro armato, 
Sommessi a lui si volsero 
Come aspettando il lato: 
Ei fe’ silenzio, ed ârbitro 
S’assise in mezzo a lor.

Ei sparve, e i di nell’ozio 
Chiuse in si breve sponda, 
Segno d’immensa invidia 
E di pietâ profonda, 
D’ inestinguibil odio, 
E d’indomâto amor.

Come sul capo al naufrago 
L’onda s’avvolve e pesa, 
L’onda su cui del misero 
Alta pur dianzi e lesa 
Scorrea la vista a scernere 
Prode remote invan;

Tal su quell'alma il cumulo 
Delle memorie scese;
Oh! quante volte ai posteri 
Narrar se stesso imprese, 
E sulf eterne păgine 
Cadde la stanca man!

Oh! quante volte al tăcito 
Morir d’un giorno inerte, 
Chinati i rai fulminei, 
Le braccia al sen conserte, 
Stette, e dei di che furono 
L’assalse il sovvenir.

9.
Nopra una rondai glia TonniIc.

Sul chiuso quaderno
Di va li famosi
Dai musco materno
Lonlana riposi,
Riposi marmorea, 
Dell’onde giu figlia, 
Ritorla concliiglia.
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Per quanta vicânda 
Di lente stagiuni 
Arcana leggenda 
D’immani lenzoni 
Impresse volubile 
Sul niveo tuo dorso 
Dei secoli il corso!

Noi siaino di ieri: 
Dell’Indo pur ora 
Sui tâciti imperi 
Splendeva 1’ aurora: 
Pur ora del Tcvere 
A’lidi tendea 
La vela di Enea.

Riflesso nel seno
De’ceruli piani
Ardeva il baleno
Di cento vulcani:
Le dighe squarciâvano
Di pelaghi ignoti
Rubesti tremoti.

Nell’imo de'laghi 
Le palme sepolte; 
Nel sasso de’draghi 
Le spire rin voi le, 
E forme ne pârlano
De’profughi cigni 
Sugli ardui macigni.

Pur baldo di speine 
L'uom ultiino giunto. 
Le ceneri preme 
Di un inondo defunto: 
Incalza di secoli 
Non anco maturi 
1 fiilgidi augur i.

Sui tumuli il piede, 
Ne’cieli lo sguardo, 
Alfombra procede 
Di santo stendardo: 
Per gol fi reconditi, 
Per vergini lande 
Ardente si spande.

Eccelsa, segrela
Nel buio degli an ni
Dio pose la mela
De’ nobili aflanni.
Con brando e con fiâccola
Sull'erta fatale,
Ascendi, mortale!

T’ avanza, t’ avansa, 
Di vino slraniero; 
Conosci la stanza 
Che i făli li diero:
Se schiavi, se lâgrimc 
Ancora rinserra, 
E giovin la terra.

ft fresca la polve 
Che il fasto caduto 
De’Cesari involvc. 
Si crede canuto 
Appena all’artefice 
Uscito di mano 
II genere umanol

Tu, prima che desta 
Air Aure feconde 
Italia la testa 
Levasse dalf onde, 
Tu, suora de’ polipi, 
De’râsei coralii 
Pascevi le valii.
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Poi quando disceso
Sui mari redenli 
Lo spirto sospeso 
Ripurghi le genți, 
E splenda dei liberi 
Un solo vessillo 
Sul mondo tranquillo,

La vîoletta,
Che ’n su l’erbella
S’apre al mattin novella, 
Di’, non 6 cosa 
Tulla odorosa, 
Tutta leggiadra e bella?

Si certamente;
Che dolcemente
Ella ne spira odori;
E n’empie il petto
Di bel diletto
Col bel de’suoi colori.

Vaga rosseggia, 
Vaga biancheggia 
Tra 1’ aure mattutine, 
Pregio d’aprile 
Via piu gentile;
Ma che diviene al fine?

Belle rose porporîne, 
Che, tra spine/, • 
Sull’aurdra non aprite, 
Ma, ministre degli amori, 
Be’ tesori

■ Di bei denti custodite:

Compiute le sorti, 
Allora de’cieli 
Ne’lucidi porti 
La terra si celi: 
Attenda sull’ ancora 
II cenno divino 
Per novo cammino.

Za/nella.

Ahi, che in brev'ora,
Come F aurora,
Lunge da noi sen voia:
Ecco languire,
Ecco perire
La misera viola.

Tu, cui bellezza,
E giovinezza
Oggi fan si superba:
Soave pena,
Dolce catena
Di mia prigione acerba;

Deh, con quel fiore
Consiglia il core
Su la lua fresca etate;
Che tanto dura
L’alla ventura
Di questa tua beltate.

Chiabrera.

Dite, rose preziosc,
Amorose;
Dite, ond’e, che, s’io m’aflîso 
Nel bel guardo vivo ardente, 
Voi repente
Disciogli6te un bel sorriso?

10.
Ca<lu<*itâ «lella Bclloxza.

• 11.
'IliNO <li bella <Ioima.
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12.
La Melancoiiia.

Belle rose, o feritâte,
0 pietate
Del si far la cagion sia,
Io vo’dire in nuovi modi
Vostre lodi, 
Ma ridete tuttavia.

Se bel rio, se beli’ aurelia,
Tra l’erbetta
Sul inaltin mormorando erra;
Se di fiori un praticello
Si fa bello,
Noi diciam: ride la terra.

Fonti e colii ne
Chiesi agii Dei:
M’udiro alfine,
Pago io vivrd;

Ne mai quel fonte 
Co’deșir miei, 
Ne mai quel monte 
Trapassero.

Gli onor che sono ? 
Che val ricchezza?
Di miglior dono 
Vâmmene allier:

D’un’alma pura, 
Che la bellezza 
Della Natura 
Gusta e del Ver.

Ne puo di tempre
Cangiîir mio lato:
Dipinto sempre
11 ciel sară ;

Ritorneranno
I fior nel prato, 
Sin che a me l’anno 
Ritornerâ.

Melancom'a, 
Ninfa gentile, 
La vita mia 
Consegno a le;

1 luoi piaceri
Chi ticne a vile, 
Ai piacer veri 
Nato non e.

un zefirettoci6 forse per alta
Di mia vita,
Che non regge alle vostr’i're?
O pur e, perche voi siete
Tutte liete,
Me mirando in sul morire?

Quando avvien che 
Per dilelto, 
Bagni ii pic ne l’onde chiare, 
Si che l’acqua in su f arena 
Scherzi a pena;
Noi diciam che ride ii mare.

Se giiimmai, tra fior vermigli, 
Se tra gigli 
Veste l’alba un âureo velo, 
E su role di zaffiro, 
Move in giro, 
Noi diciam che ride il cielo.

Den e ver: quando e giocondo 
Ride il mondo, 
Ride il ciel quand’e gioioso: 
Ben e ver; ma non sau poi, 
Come voi,
Fa re un riso grazîoso.

Chiăbrera.
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Pind&montc.

O sotlo un ftlggio 
lo li ritrovi 
Al caldo raggio 
Di bianco ciel;

Menire il pensoso 
Occhio non movi 
Dai freltoloso 
Noto ruscel:

O che ti piaccia 
Di clolce Luna 
L-argentea faccia 
Amoreggiar;

Quando nel pelto 
La Notte bruna 
Stilla il diletto 
Del medilar:

De o arhitectură cu totul particulară 
sunt Odele barbare a lui G ionul- 
Carducci, cel mal mare dintre poeții cari 
trăesc, și de care Italia este mândră. 
Contopind împreună metrul clasic al liri
cei grece și latine, cu sistemul de proso- 
diă modernă, Carducci îmbogăți poesia 
italiană cu armonie nouă și încântătoare. 
Odele barbare au strofe de o lungime 
egală, însă versurile sunt de măsuri di
ferite și fără rimă; vorbele adnicciolc 
abundează și contribuesc in mod admirabil 
la reproducerea melodielor ale strofelor 
alcaice și asclepiadee. In cea ce privește 
substanța, fie care din odele lui Carducci 
este un cap de operă. Grav și liniștit, poe
tul prezintă sub forme de o incomparabilă 
perfecțiune plastică, cugetarea sa, hrănită

Mi guârdi amica
La tua pupilla 
Sempre, o pudica 
Ninfa gentil;

E a le, soâve 
Ninfa tranquilla, 
Fia sacro il grave 
Nuovo mio stil.

Non rimarrai,
No, tutta sola:
Me ti vedrai
Sempre vicin.

Oh com’e bello
Quel di viola 
Tuo manto, e quello 
Sparso tuo crin!

Piu deU’allorta
Chioma e del manto,
Che roseo porta
La Dea d’Amor:

E del vivace
Suosguardo, oh quanlo 
Piu il tuo mi piacc 
Contemplator!

Di un’ architettura tutta speciale sono 
le Odi barbare di Oioauk Carducci, 
il piu grande fra i poeți viventi, di cui 
si glorii 1* Italia. Fondendo insieme il 
metro classico della lirica greca c latina, 
col moderno sistema di prosodia, il Car- 
dncci arricchl la poesia italiana di nuove 
e incantevoli armonie. Le Odi bârbarc 
hanno strofe di eguale lunghezza, ma 
verși di varia misura e non rimați; i 
adruccioli vi abbondano e contribuiscono 
stupendamente a riprodurre le melodic 
della strofe alcâica c asclepiadea. Qnanto 
alia sostanza, ognuna delle odi del Car
ducci 6 un capolavoro. Grave e pacato, 
il poeta svolge con forme d’incompara
bile perfezione plastica, il suo pensiero, 
nudrito da forti studî c da un* acuta
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13.
Alia Slaxione~

in una mattina d' autunno.

Tu pur pensâsa, Lidia, la tessera 
al secco laglio dâi de la guârdia, 
e al tempo incalzânte i begli anni 
dăi, gl’istanti gioiti e i ricordi.

Dove e a che move questa che aflrellasi 
a i carri oscuri ravvolta e tacita 
gente? a che ignoti dolori 
o tormenti di speme lontana?

Flebile, acuta, stridula fischia 
la vaporiera da presso. Plumbeo 
ii cielo e ii mattino d’autunno 
come un grande fantasma n’ e inlorno.

Oh qm?i faniili come s’ inseguono 
accidiosi lâ dietro gli âlberi, 
fra i râmi stillanti di pioggia 
sbadigliando la luce su ’l fango!

osservazione. La natura palpita di vera 
vita ne’suoi verși, e 1’anima scuopre le 
sne piu forti e piu delicate sensazioni. 
Solo chi ha gusto squisito dcll' arte, pud 
sen ti re quanta stupenditâ di poesia si 
aceolga nei verși di questo grande poe- 
ta. Si dice e si ripete che le sne compo- 
sizioni non sono popolari, ni a qual opera 
di genio fu mai popolare? se il volgo 
sapesse comprenderc qual enorme difle- 
renza passa fra la Traafiguraxione di Raf- 
faello e 1' oleografia comprata a cinque 
soldi, non sarebbe piu volgo, c se alia 
poesia potesse facihnente accostarsi ogni 
piu umile scolaruccio, essa non sarebbe piu 
arte divina. Io mi conforto vedendo che 
pochi, ma valenti critici, riconescono che 
il nome di Giosue Cnrducci basta da solo 
a tener alta la gloria delle lettere ita
liano, sulla fine del secolo XIX

Diamo qui due csempi di odi barbare:

cu studii întinse și cu o observațiunc pă
trunzătoare. Natura viețuește în versurile 
sale și sufletul descoperă sensațiunilc cele 
mal tari și delicate. Numai acela care po
sedă un gust escelinte pentru artă, intui- 
tinne pentru frumos și minte cultă poate 
să simță cât de sublimă este poesia acestui 
mare poet. S’a <Jis că composițiunile sale 
nu sunt populare; dar care operă de geniu 
a fost vre-o-dată populară? dacă vulgul 
ar ști să aprecieze enorma diferință ce 
există intre tabloul de Schimbare la față 
a Iul Rafael și oleografia cumpărată cu 
câțl-va bani, n’ar mal fi vulg, și dacă or 
cine s’ar putea apropia cu înlesnire de poe- 
sie, aceasta n’ar mai fi o artă divină. Eu 
mă bucur văzând că puțini critici, dar valo
roși, recunosc că Giosue Carducci este sin
gur de ajuns, pentru a ține ridicat gloria li- 
terilor italiene, pelastîrșitul secuiului XIX.

Iată aici doue esemple de ude barbare:
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Van lungo il nero convdglio e vdngono 
incapucciăti di nero i vfgili, 
com’ ombre; una fidea lanterna 
hanno, e mazze di ferro: ed i ferrei

freni tentiiti rdndono un lugubre 
rintocco lungo: di fondo a l’âniina 
un’ deo di tedio risponde 
dolorosa, che spâsimo pare.

E gli sportelli sbattuti al chiudere 
pâiono oltraggi: scherno par 1’ ultimo 
appello che răpido suona: 
grossa scroscia su’vetri la pioggia.

Giă il mostro, conscio di sua metâllica 
anima, sbufla, crolla, ansa, i fiâmmei 
occhi sbarra; immăne pe ’l buio 
gitla il fischio, che sfida lo spazio.
Va l’empio mostro : con trâino orribile 
sbattcndo 1’ ale, gli amor miei pdrtasi. 
Ahi, la bianca faccia e ’l bel velo 
salutando scompâr ne la tenebra.

O viso dolce di pallor roseo, 
o stellanli occhi di pace, o candida 
trâ floridi ricci închinata 
pura fronte con atto soâve!

Fremea la vita nel tepid’ aere 
fremea f estate quando mi am'sero; 
e il giovine sole di giugno 
si piacea di baciâr luminoso,

in tra i riflessi del crin castânei, 
la molie guância: come un aureola 
piu belii del sole i miei sogni 
ricingdan la persona gentile.

Sotto la pioggia, fra la caligine 
torno ora, e ad esse vorrei confondermi;
barcollo com' ebro, e mi tocco, 
non anch'io fossi dunque un fantasma.
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Oh qual caduta di foglie, gelida 
continua, muta, greve, su 1’ inima!
Io credo che solo, chc elerno, 
che per tutto ncl mondo e novembre.

Meglio a chi ’l senso smarri de 1’ esserc, 
meglio quest’ ombra, questa caligine;
io voglio, io vogi io adagiârmi
in un tedio che duri infinfto.

Carduccl.
(Odi barbare).

14.

Alia Regi n a <1* 11 a I i a 
XX Nov. MDCCCLXXVIII.

Onde venisli? quali a noi secoli 
si mile e bella ti tramandârono ? 
fra i canti de’ sacri poeți 
dove un giorno, o regina, ti vidi?
Ne le ârdue rocche, quando tingeasi 
a i latin soli la fulva e cerula 
Germănia, c cozzăvan nel verso 
nuovo l’armi tra lămpi d’amore?
Seguiano il cupo ritmo monotono 
trascolorando le bionde vergini, 
e al ciel co’ neri ii midi occhi 
impelrâvan merce per la forza.
O ver ne i brevi di che 1’ Italia 
fu tutto un maggio, che tutto il popolo 
era cavaliere? 11 trionfo 
d’ Amor gia tra le case merlate 
in su le piazze liele di cândidi 
marmi, di fiori, di sole; e — 0 niîvola 
che in timbra d* amore trapassi, — 
F Alighieri cantava — sorridi! —
Come la bianca stella di Venere 
ne 1’april novo.surge da’vertici 
de 1’ alpi, ed il placido râggio 
su le nevi dorate frangendo
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trarchesca e la canzone libera.

La canzone e mol lo affine all’ode 
per riguardo al concello; essa es- 
prime sempre il profondo senli-

pero nella condotta e nella forma. 
La canzone ha ,un andamento pa- 
cato e riflesso e non concitato e di- 
sordinato come neir ode. In quanlo 
alia forma bisogna distinguere duc

ride a la sola capanna pdvera, 
ride a le valii d’ubertâ floride, 
e a 1’ ombra de’ pioppi risveglia 
li usignoli e i colloqui d’amore;
fulgida e bionda ne 1’ adamantina
luce del serto tu passi, e il popolo
superbo di te si compiace
qual di figlia che vada a 1’ altare;
con un sorriso mișto di lâcrime
la verginetla ti guarda, e trepida
le braccia porgendo ti dicc
come a suora maggior — MARGHERITA1 —
E a le volando la strofe alcaica, 
nata ne’ fieri tumulii libera, 
Ire volte ti gira la chioma 
con la penna che sa le tempeste;
e, Salve, dice canlando, o mclita 
a cui le Grâzie corona cinsero, 
a cui si soâve favella
la pietâ ne la voce gentile!
Salve, o tu buona, sin che i fantasimi 
di Raffaello ne’puri vesperi
Irasvolin d’ Italia e fra’ lauri
la canzon del Petrarca sospiri!

Carducci.
(Nuove Odi barbare).

Canțona are mare afinitate cu 
oda în privință ideilor ce le des- 
vollă; și ea exprimă sentimentul 
intim al poetului. Se deosebește mento del poela. Diversifica dall’ode 
însă de odă pentru mersul și for
ma el. Canțona presinlă ideile în 
mod liniștit și cugetat, ci nu cu 
concilațiune și desordine cerute 
de odă; în privință formei, canțoa- 
nele se împart în petrarchesclie specie di canzoni .• la canzone pe- 
și libere.
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II. CANZONI.II. CANȚONE.

15.

Chiare, freșche e doici acque,
Ove le belle membra
Pose colei che sola a me par donna;
Gentil ramo, ove piâcque
(Con sospir mi rimembra)

’A lei di fare al bel .Banco colonna;
Erba e fior, che la gonna
Leggiadra ricoverse
Con 1’angelico seno;
Aer sacro sereno,
Ov’ Amor co' begli occhi il cor in aperse;
Date udienza insieme
Alle dolenti mie parole estreme.

S’egli e pur mio destino,
E ’l Cielo in cid s’adopra,
Ch’Amor quest’occhi lagrimando chiuda,

fino a venii verși gli uni endeca
silabi gli altri settenarî, che si 
corrispondono nella rima e nella 
disposizione. L’ ultima stanza, delta 
commiato, ossia licenza, e d’or- 
dinario piu breve delle altre e non 
rima con esse.

La canzone libera non ha stanze 
di egualc lunghezza, ne uniforme- 
menle disposte per la natura dei

Chiare. TrcNche e doici acque......

II Leopardi nelle sue canzoni, 
el le numi Cânii, oferă cele mai eh’ egli chiamo Cânii, oITre il piu 
frumoase modele ale acestui gen. bell’esempio di questo genere.

Cantona- petrarclicscă, ast-fel > La Canzone petrarchesca, cosi 
numită pentru ca Petrarca a fost I chiamala perche ebbe nel Petrarca 

suo perfezionatore, si componeperfecționatorul el, se compune de il 
mal multe stanțe (strofe) fie-carc de | di parecchie stanze ciascuna da olto 
Ia 8 pânăla 20 de versuri unele de 
un-spre-dece silabe, altele numai 
de șapte, cari se corespund în rimă 
și în disposițiune. Cea din urmă 
stanță numită comuti (congediu) 
este mal scurtă de cât cele Vaite 
și nu rimează cu ele.

Cantona liberă nu are stanțe 
de aceași lungime, nici disposițiune 
uniformă pentru cea ce privește 
natura versurilor și rima; ea lip- verși e per Ia rima; essa non ha 
sește și de stanța de comiat. Leo- neppure la stanza di commiato. 
pardi în canțoanele sale, pe caro
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Qualche grazia il meschino
Corpo fra voi ricopra,
E torni Valma al proprio albergo ignuda.
La morte fia men cruda,
Se questa speine porto 
A quel dubbioso passo; 
Che lo spirito lasso 
Non poria mai in piu riposato porto, 
Ne in piu tranquilla fossa
Fuggir la carne travagliata e l’ossa.

Tempo verră ancor forse, 
Ch’all’usato soggiorno 
Torni la fera bella e mansueta : 
E lă.’v’ella mi scorse 
Nel benedetto giorno, 
Volga la vista desîosa e liela 
Cercândomi: ed, oh pieta!, 
G& lerra intra le pietre 
Vedendo, Amor F inspiri 
In guisa, che sospiri 
Si dolcemente che merce m’impGtre: 
E faccia forza al Cielo
Asciugăndosi gli occhi col bel velo.

Da’bei râmi scendea
(Dolce nella memoria)
Una pioggia di fior sovra ’l suo grembo;
Ed ella si ședea
Umile in tanta gloria, 
Coverta giă .delF amoroso nembo. 
Qual fior cadea sul lembo, 
Qual su le trecce bionde, 
Ch’oro forbflo e perle 
Eran quel di a vederle;
Qual si posava in terra e qual su l’onde;
Qual con un vago errore
Girando, parea dir: Qui regna Amore.

Quante volte diss’io
Ailor, piendi spavento:
Costei per fermo nacque in Paradiso!
Cosi carco d’oblio,
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II divin portamento
E ’l volto e le parole e ’l dolce riso
M’aveano, e si diviso
Dall’ immâgine vera,
Ch’ i’ dicea sospirando:
Qui come venn’io o quando?
Credendo esser in ciel, non lâ dov’era.
Da indi in qua mi piace
Quest’erba si, ch’altrove non ho pace.

Se tu avcssi ornament i quant'hai voglia, 
Potresli arditamente
Uscir del bosco e gir infra la gente.

16.
Italia mia.

Italia mia, benche ’l parlar sia indarno
Alle piaghe mortali
Che nel bel corpo tuo si spesse veggio,
Piâcemi almen ch’e miei sospi’r sien quali
Spera ’l Tevero e l’Arno
E ’l Po, dove doglioso e grave or seggio.
Rettor del Ciel, io chieggio
Che la pietâ che ti condusse in terra
Ti volga al tuo diletlo almo paese.
Vedi, Signor cortese,
Di che lievi cagion che crudei guerra!
E i cor, che ’ndura e serra
Marte superbo e fero,
Apri tu, Padre, e ’ntenerisci e snoda:
Ivi fa’che ’l tuo vero
(Qual io mi sia) per la mia lingua s’oda.

Voi, cui Fortuna ha poslo in mano il freno
Delle belle contrade,
Di che nulla pietâ par che vi stringa,
Che fan qui lante pellegrine spade?
Perche ’l verde terreno
Del barbârico sangue si dipinga?
Vano error vi lusinga;
Poco vedete, e parvi veder molto,
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Che ’n cor venale amor cereale o Code.
Qual piu gente possede,
Colui e piu da’suoi nemici avvolto.
O diluvio raccolto
Di che deserti strani
Per inondâr i noștri doici campi!
Se dalie proprie mani
Questo n’avvien, or chi fia che ne scampi ?

Ben prowfde Natura al nostro slato,
Quando dell’Alpi schermo
Pose fra noi e la tedesca rabbia;
Ma ’l deșir cieco ’ncontra ’l suo ben ferino
S’e poi lanto ingegnato,
Ch’ al corpo sano ha procurato scabbia.
Or dentro ad una gabbia
Fere selvagge e mansuSte gregge
S’annidan si che sempre il miglior geme.
Ed e questo del seine,
Per piu dolor, del popol senza legge,
Al qual, come si legge,
Mârio aperse si ’l fianco,
Che memoria dell’ opra anco non langue, 
Quando assetato e stanco
Non piu bevve del Hume acqua, che sangue.

Cesare taccio, che per ogni piaggia
Fece F erbe sanguigne
Di lor vene, ove ’l nostro ferro mise.
Or par, non so per che sicile maligne, 
Che ’l Cielo in odio n'aggia;
Vostra merce, cui lanto si commise:
Vostre voglie divise
Guăstan del mondo la piti bella parte.
Qual colpa, qual giudicio, o qual destino,
Faslidire il vicino
Pâvero, e le fortune afflilte e sparte 
Perseguire; e ’n disparte
Cercâr gente, e gradire
Che sparga ’l sangue e venda Palma a prezzo?
Io parlo per ver dire,
Non per odio d’altrui, ne per disprezzo.
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Ne v’ accorgete ancdr per tante prove
Del bavârico inganno, 
Ch’alzando il dito, con la morte scherza? 
Peggio e Io strâzio, al mio parer. che ’l danno.
Ma ’l vostro sangue piove
Piu largamente, eh’ altr’ ira vi sferza.
Dalia mattina a terza
Di voi pensate, e vede ete come 
Tien caro altrui chi tien se cosi vile.

• Latin sangue gentile,
Sgombra da te queste dannose some:
Non far idolo un nome
Vano, senza soggetto:
Che ’l furor di lassii, gente ritrosa, 
Vfncerne d’intellelto
Peccato e nostro e non natural cosa.

Non e questo ’l terren ch’i’toceai pria?
Non e questo il mio nido
Ove nudrito fui si dolcemenle ?
Non e questa la pâtria in ch’io mi (ido, 
Madre benigna e pia, 
Che copre l’uno e I’altro mio parente? 
Per Dio! questo la mente
Taior vi mova; e con pielâ guardate 
Le lâcrime del popol doloroso, 
Che sol da voi riposo, 
Dopo Dio, spera: e pur che voi moslriate
Segno alcun di pietate,
Virtu contra furore
Prenderâ l’arme, e fia ’l combatter corlo;
Che l’antico valore
Negi’italici cor non e ancor morto.

Signor, mirate come ’l tempo voia,
E si come la vita
Fugge, e la morte n’e sovra le spalle.
Voi siete or qui: pensate alia partita;
Che 1‘alma ignuda e sola 
Convicn ch’arrive a quel dubbioso caile. 
Al passar questa văile
Piâcciavi porre giu l’odio e lo sdegno,
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Venii contrâri alia vita serena;
E quel che ’n altrui pena
Tempo si spende, in qualche atto piii degno
O di mano o d’ ingegno,
In qualche bella lode,
In qualche onesto studio si converla:
Cosi quaggiu si gode,
E la strada del ciel si trova aperta.

Canzone, io t’ammonisco
Che lua ragion cortesemente dica, 
Perchd fra gente altera ir ti convienc: 
E le voglie son piene
Giâ dell’ usanza pessima ed antica
Del ver sempre nemica.
Proverai tua ventura
Fra magnânimi pochi a chi ’l ben piace.
Di’lor: Chi m’assicura?
I’vo gridando: Pace, pace, pace.

17.
Per 1* aNNcdio «li Vicnna.

E fino a quanto inulti.
Ffan, Signore, i tuoi servi? E fino a quanto
Dei barbariei insulți
Orgogliosa n’andră l’empia baldanza?
Dov’6, dov’â gran Dio, l’antico vanto
Di tu’alta possanza?
Su’campi tuoi, su’campi tuoi piu culti,
Semina strage e morti
Bârbaro ferro, e te destăr non ponno
Da si profondo sonno
Le gravi antiche oflese e i novi torti?
E tu ’l vedi, e ’l comporți?
E la deșira di folgori non armi,
O pur gli ayventi agl’insensati marmi?

Mira, oime, qual crudele
Nembo d’ armi e d’ armați, e qual torrente
D’esercito infedOle
Corra 1’ Austria a inondâr! Mira che il loco
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A tant’ Smpito manca, e a tanta gente
Par che I’ Istro sia poco,
E di tant’ aste all* ombra ii di si cele!
Tulle son qui le spade
Dell’ultimo Offente, e alia gran lutta
L’ Asia s’ unio qui tutta,
E quei che ’l Tânai solea, e quei che rade
Le sarmâtiche biade,
E quei che calea la bistonia neve,
E quei che ’l Nilo e che 1’ Oronte beve.

Di cristian sangue tinta,
Mira dell’Austria la cittâ reîna,
Quasi abbattuta e vinla,
Miile e miile raccor nel fianco infermo
Fiilmin temprati all’ infernal fucina;
Mira che frale schermo
Son per lei Vaite mura, ond'ella e cinta;
Mira le palpitanti
Sue rocche; odi, odi il suon che a morte sfida;
Le disperate grida
Odi, i singulti, le querele e i pianti
Delle doime tremanti,
Che, al fiero aspetto doi comun perigli, 
Stringonsi al seno i vecchi padri c i figli.

L’ onnipotente braccio,
Signor, deh! stendi, e sâppian gli empi ornai,
Sappian che velro e ghiaccio
Son lor armi a’ tuoi colpi, e che sei Dio.
Di tue giusle vendetle ai caldi rai 
Struggasi il popol rio.
Qual porga il collo al ferro, quale al laccio;
E come fuggitiva
Polve avvien che rabbioso âustro disperga,
Cosi prosegua e sperga
Tuo sdegno i Traci, e sull’augusta riva
Del Danubio si scriva:
Al vero Giove l’ottomăn Tifeo
Qui tente di far guerra, e qui cadeo.—

Del re superbo assiro
Gli aspri afieti, di Sîonle mura
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So pur che invân colpiro;
E tal, poi, monte d’ insepolti estinti
Alzavi tu, che inorridi Natura.
Guerrier dispersi e vinii

. So che vide Betiilia; e ’l Duce siro
Con memorando esempio
Trofeo pur fu di femminetta imbelle.
Su le teste, rubelle
Dch! rinnovella or tu 1’ antico scempio:
Non e di lor men empio
Quei, che servaggio or ne minaccia e morte:
Ne men fidi siam noi, ne tu men forte.

Che s’egli e pur destino,
E ne’volumi eterni ha scritlo il Fato,
Che deggia, un di, all’Eussino
Servir l’ibera e l’alemanna Teti,
E ’l suol cui parte l’Apenmn gelato, 
A’ tuoi santi decreti
Pien di timore e d’ umilita m’ inchino.
Vinca, se cosi vuoi,
Vinca lo Scita, e ’l gloridso sangue
Verși 1’Europa esangue
Da ben miile ferite. 1 voler tuoi
Legge son ferma a noi :
Tu sol se’ buono e giusto; e giusta e buona
QuelT opra e sol, che al tuo voler consuona.

Ma sară mai ch’io veggia
Fender bârbaro aratro all’Austria il seno, 
E pascolâr la greggia
Ove or sorgon cittadi, e senza tema
Starsi gli arabi armenii in riva al Reno?
Nella ruina estrema
Fia che dell’Istro la famosa reggia
D’ostile incendio avvampi,
E dove siede or Vienna ăbiti l’Ecp
In solitărio speco,
Le cui deșerte arene orma non stampi?
Ah no, Signor! tropp’ampi
Son di tua grazia i fonti; e tal flagello 
Se in cielo e scritto, a tua pietă m’ appello.
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Ecco d’ in ni devoti
Kisonar gli alti templi; ecco suave,
Tra le preghiere e i voii,
Salice a te d'ărabi lumi un nembo.
Giâ i tesor sacri, ond’ ci soi lien Ia chiave, 
Dall’ adoralo grembo
Versa il grande Innocenzio, e i non mai voii 
Erari apre c comparle.
Giâ i cristian rcgnanli alia gran lega
Non pur commove c picga,
Ma in un raccoglie le milizie sparte
Del teutonice Mărie;
E se, tremendo e fier piti che mai fosse, 
Scende il fiilmin polono, ei fu che ’l mosse.

Ei dall’esquilio colle
Ambo in ruina dell’orribil Geta,
Mose novello estolle
A te le brâccia, che da un lato regge 
Speme, e Fede dall’altro. Or chi li viela
II ritrattâr lua legge,
E spegner l’ira che nel sen ti bol le?
Pianse e prego l’afllitto
Buon re di Giuda, e gli crescesti etate;
Lăgrime d’ umillate
Ni'nive sparse, e si cangid ’l prescrillo
Fatale infăusto editlo:
Ed esser pud che ’l tuo Pastor devolo
Non ti sforzi, pregando, cangiâr volo?

Ma sento, o sentir parnie,
Sacro furor, che di se m’ empie. Udile, 
Udite, o voi, che l’arme
Per Dio cingele: al tribunal di Cristo
Giâ decisa in pro vostro e la gran Iile.
Al glorioso acquisto
Su su pronti movete: in lielo cârme 
Tra voi canta ogni tromba, 
E ’l Irîonfo predice. Ile, abballete,
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18.
Air Italia.

O patria mia, vedo le mura e gli arclij
E le coloane e i simulacri e Ferme
Torri degli avi noștri, 
Ma la gloria non vedo, • 
Non vedo il lâuro e il ferro ond* eran carchi 
I noștri padri antichi. Or fatta inerme. 
Nuda la fronte e nudo il petto mostri.
Oime quante ferite,
Che lividor, che sangue! oh qual ti veggio, 
Formosissima donna! Io chiedo al cielo 
E al mondo: ditc, di te;
Chi la ridusse a tale? E questo e peggio. 
Che di catene ha carche ambe le braccia; 
Si che sparte le chiome e senza velo 
Siede in terra negletta e scqnsolata, 
Nascondendo la faccia 
Tra le ginocchia, e piange.
Piangi, che ben hai d’ onde, Italia mia, 
Le genți a vincer nata
E nella fâusta sorte e nella ria.

Se fosser gli occhi tuoi due fonti vive, 
Mai non potrebbe il pianto 
Adeguarsi al tuo danno ed allo scorno; 
Ch6 foști donna, or sei povera ancella. 
Chi di te paria o scrive, 
Che, rimembrando il tuo passato vanto, 
Non dica: giâ fu grande, or non e quella ? 
Perche, perche? dov’6 la forza antica, 
Dove l’armi e il valore e la costanza? 
Chi ti discinse il brando?
Clii ti tracii? qual arte o qual fatica

Dissipate, struggete
Quegli empi; e F Istro al vinto sluol sia tomba.
D" alti applâusi rimbomba
La terra omăi: che piu tardate? aperi a
E giâ la strada, e la villoria e certa.

Filicaia.
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O qual tanta possanza
Valsea spogliarti il manlo e Fâuree bende?
Come cădești o quando
Da tanta allezza in cosi basso loco?
Nessiin pugna per te? non ti difende
Nessun de1 tuoi? L’.armi, qua Farini: io solo
Combatterd, procombero sol io.
Dammi, o ciel, che sia loco 
Agi’ italici petti il sangue mio.

Dove sono i tuoi ligii? odo suon d’arini 
E di earri e di voci e di timbâlli: 
In estrânie conlrade
Pugnano i tuoi figliuoli.
Attendi, Italia, attendi. Io vcggio, o parmi, 
Un flulluâr di fanți e di cavalli, 
E fumo e polve, e hiccicâr di spade, 
Come tra nebbia lămpi.
Ne ti conforti? e i tremebondi lumi 
Piegâr non solfri al dubitoso evento ? 
A che pugna in quei campi
L’ilala giovenlude? O numi, o numi! 
Pugnan per altra lerra itali acciari. 
Oh mlsero colui che in guerra e spento, 
Non per li patrii lidi e per la pia 
Consorte e i ligii cari, 
Ma da nemici allrui
Per altra gen te, e non pud dir morendo: 
Alma Lerra nația,
La vila che mi deșii ccco ti rendo.

Oh venturose e caro e benedelte 
L’antiche etâ, che a morte, 
Per la pâtria corrdan le genii a squadre; 
E voi sempre onorate e gloriose, 
O tessulichc strette,
Dove la Persia e il falo assai men forte 
Fu di pocii’ aline franche e generose!
Io credo che le pianle e i sassi e F onda 
E le montagne vostre al passeggiere 
Con indistinta voce
Nârrin siccome Lulta quella sponda
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Coprir le invitte schlere
De’corpi eh’alia Grecia cran devoti.
Ailor, vile e feroce,
Serse per l’Ellesponlo si fuggia, 
Falto ludibrio agii ultimi nepoți; 
E sul colle d’Antela, ove morendo 
Si soltrasse da morte il santo stuolo,
Simonide salia,
Guardando F etra e la marina e il suolo.

E di lâcrime sparso ambe le guance,
E il petto ansantc, e vacillante il piede,
Toglieasi in man la lira:
Beatissimi voi,
Ch’oflriste il petto alle nemiche lance
Per amor di costei ch’ al sol vi diede;
Voi che la Grecia cole, e il mondo ammira.
Nell’ armi e ne’ perigli
Qual tanto amor le giovanette menii,
Qual nell’acerbo fato amor vi trasse?
Come si lieta, o figli,
L’ ora estrema vi parve, onde ridenli 
Correstc al passo lacrimoso e duro?
Parea ch’a danza c non a morte andasse
Ciascun de’voștri, o a splendido con vito:
Na v’attendea lo scuro
Târtaro, e 1’ onda morta;
Ne le sposc vi foro o i figli accanlo
Quando su F aspro lilo
Senza baci moriste e senza pianlo.

Ma non senza de’ Perși orrida pena
Ed immortale angoscia.
Come liân di tori entro una mandra
Or salta a quello in tergo e si gli scava 
Con le zanne la schiena,
Or queslo fianco addenta or quella coscia;
Tal fra le Perse torme infurîava
L’ ira de’ greci pelli e la virtute.
Ve’cavalli supini e cavalieri;
Vedi intralciare ai vinti
La fuga i cari i e le tende cadule,
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19.
A Mii via.

E correr fra’primieri
Pâllido e scapigliato esso tiranno;
Ve’come inftisi e tinti
Del barbar ico sangue i greci eroi, 
Cagione ai Perși d’ infinite aflanno, 
A poco a poco vinii dalie piaghe, 
L’un sopra F altro cade. Oh viva, oh viva : 
Beatissimi voi,
Menire nel mondo si favelli o seri va.
Prima divei te, in mar pricipitando, 
Spente ncIF imo slriderân le stelle, 
Che la memoria e il voslro
Amor Irascorra o scemi.
La voslra tomba e un’ ara: e qua mostrando 
Verrân le madri ai pârvoli le belle
Orme del voslro sangue. Ecco io mi proslro, 
O benedelti, al suolo,
E bâcio questi sassi e quesle zolle, 
Che fien lodatc e chiare etemamente 
DalFuno alFallro polo.
Deh foss’ io pur con voi qui sollo, e molie 
Fosse del sangue mio quest’ alina terra; 
Che se il la lo e di verso, o non consenle 
Ch’io per la Grecia i moribondi lumi 
Chiuda proslralo in guerra, 
Cosi la vereconda
Fama del voslro vale appo i fuluri
Possa, volcndo i numi,
Tanlo durăr quanlo la voslra duri.

Silvia, rimembri ancora
Quel tempo della lua vila mortale, 
Quando bellâ splendea
Negii occhi luoi ridenli e fuggilivi, 
E lu, lieta e pensosa, il limitare 
Di giovenlii sal ivi ?
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Sonâvan le quiete
Stanze, e le vie dinlorno,
Al tuo perpeluo canto,
Ailor che al? opre femminili intenta
Sedevi, assai contenta
Di quel vago avvenir che in mente avevi. 
Era il maggio odoroso: e tu solevi 
Cosi menare il giorno.

Io gli studi leggiadri
Taior lasciando e le sudate carte,
Ove il tempo mio primo
E di me si spendea la miglior parte, 
D' in su i veroni del paterno oslello 
Porgea gli orecchi al suon della lua voce, 
Ed alia man veloce
Che percorrea la faticosa lela.
Mira va il cicl sereno,
Le vie dorale e gli orii,
E quinci il mar da lungi, e quindi il monte, 
Lingua mortal non dice
Quel ch’io sentiva in seno.

Che pensieri soavi,
Che speranze, che cori, o Silvia mia!
Quale ailor ci apparia
La vila umana e il falo!
Quando sovtânmi di colanta spcinc,
Un atletic mi preme 
Acerbo e sconsolalo, 
E tornami a doler di mia aventura.
O natura, o natura,
Perche non rendi poi
Quel che prometti ailor? perche di tanlo 
Inganni i ligii tuoi?

Tu prîa che 1’ erbe inaridisse il verno 
Da chiuso morbo combattuta e vinta, 
Perivi, o lencrella. E non vedevi 
11 fior degli anni tuoi;
Non li molceva il core
La dolcc lode or dclle negre chiome, 
Or degli sguardi innamorali e schivi;
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Leopardi.

D’in su Ia vetța della torre antica, 
Pâssero solilârio, alia campagna 
Canlando vai finche non more ii giorno; 
Ed erra 1’armonia per questa văile. 
Primavera dintorno
Brilla nell’aria, e per li campi esulla, 
Si ch’a mirarla intenerisce il core.
Odi greggi belar, muggire armenti;
(Ui altri augelli contenii, a gara insieme 
Per io libero ciel fan miile giri, 
Pur festeggiando il lor tempo migliore: 
Tu pensoso in disparle il tulto miri: 
Non compagni, non voii, 
Non ti cal d’ allegria, schivi gli spassi: 
Cânii, e cosi trapassi
Dell’anno e di lua vila il piti bel fiore. 
Oime, quanto somiglia
Al tuo costume il mio! Sollazzo e riso,

Ne leco le compagnc ai di festivi 
Ragionâvan d’amore.

Anche peria fra poco
La speranza mia dolce: agii anni mici
Anche negaro i fati
La giovanezza. A hi come,
Come passata sei
Cara compagna dell’etâ mia nova, 
Mia lacrimala speme!
Questo c quel mondo? quesli
I dilelti! 1’ amor, F opre, gli eventi
Onde cotanto ragionammo insieme?
Questa la sortc delle umane genii?
All’apparir del vero
Tu mfsera cădești: c con la mano
La fredda morte ed una lomba ignuda 
Mostra vi di lonlano.

20.

II l’âssero Solilârio.
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Della novella etâ dolce famiglia, 
E te germtln di giovinezza, amore, 
Sospiro acerbo de’ provelti giorni, 
Non curo, io non so come; anzi da loro 
Quasi fuggo lontano;
Quasi romito, e strano
Al mio loco națio,
Passo del viver mio la primavera.
Questo giorno eh’ ornai cede alia sera. 
Festeggiâr si costuma al nostro borgo. 
Odi per lo sereno un suon di squilla, 
Odi spesso un tonar di ferree cârme, 
Che rimbomba lontan di villa in villa. 
Tutta vestita a festa 
La giovenlii del loco
Lâscia le case, e per le vie si spandc ; 
E mira ed e mirata, e in cor s’allegra.
lo solitar io in quesla
Rimota parte alia campagna uscendo,
Ogni diletto e gioco
Indugio in allro tempo: e intanto il guardo 
Steso neU’aria aprica
Mi fere il Sol che tra lontani monti,
Dopo il giorno sereno,
Cadendo si dilegua, e par che dica 
Che la beata gioventii vien mono.

Tu, solingo augellin, venuto a sera
Del viver che daranno a te le stellc, 
Certo del tuo costume
Non ti dorrai; che di natura e frutto 
Ogni vostra vaghezza.
A me, se di vecchiezza
La detestata soglia
Evitâr non impetro,
Quando muți questi occhi all’altrui core, 
E lor fia voto il mondo, e il di futuro 
Del di presente piu noioso e tetro, 
Che parrâ di tal vogi ia?
Che di quest’anni miei? che di mestesso? 
Ahi pentirdmmi, e spesso,
Ma sconsolato, volgerommi indietro.
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21.

11 Sîibalo <lcl villaffffio.

La donzelletta vien dalia coinpagna,
In sul caîăr del sole,
Col suo fascio dell’ erba; e reca in mano 
Un mazzolin di rose e di viole, 
Onde, siccome suole,
Ornare ella si appresta
Dimani, al di di festa, il petlo e ii crine.
Siede con le vicine
Su la scala a filăr la vecchierella, 
Incontro lâ dove si perde il giorno:
E novellando vien del suo buon tempo, 
Quando ai di della festa ella si ornava, 
Ed ancor sana e snella
Solea danzâr la sera intra di quei
Cli’ cbbe compagni dell’ ctâ piti bella.
Giâ tul la F aria imbruna,
Torna azzurro il sereno, c lornan l’ombre 
Giii da’colii e da’telti,
Al biancheggiar della recente luna.
Or la squilla dâ segno
Della festa che viene:
Ed a quel suon diresti
Che il cor si riconforta.
I fanciulli gridando
Su la piazzuola in frotla,
E qua e IA sallando.
Fanno un lielo romore:
E intanto riede alia sua parca mensa, 
Fischiando, il zappatore.
E seco pensa al di del suo riposo.

Foi quando intorno e spenta ogni altra face 
E lullo l’allro (ace,
Odi il măriei picchiare, odi la sega
Del legnaiuâl, che veglia
Nella chiusa bollcga alia lucerna, 
E s’ aflretta, e s'adopra
Di fornir 1’ opra auzi il chiarir dell’ alba.
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III. SONETTI.III. SONETE.

I. quartină

II. quartină

-

Sonetul, vorbă care însemnează i 
mic cântec, este o scurtă compo- 
sițiune poetică, care constă de 14

5
6
7
8 

tua festa
ti sia grave.

Leopardi.

. serra

. laccio
. sfewa
. impaccio

Questo di sette e il piu gradito giorno, 
Pien di speme e di gioia:
Dimân. tristezza e noia
Recheran Fore, ed al travaglio usato
Ciascuno in suo pensier farâ ritorno.

Garzoncello scherzoso,
Cotesta etâ fiorita
E come un giorno d’allegrezza pieno.
Giorno chiaro, sereno,
Che precorre alia festa di tua vita.
Godi, fanciullo mio; stalo soâve, 
Stagion lieta e cotesta.
Altro dirti non vo’; ma la
Ch’anco tardi a venii* non

. guerra
. ghiaccio
. terra
. abbraccio

și 2 terține.
Cele opt versuri ale două quartine sunt 

legate împreună cu două rime închise sau 
sărite (vefll mal jos); cele șase versuri ale 
două terține sunt asemenea legate împre
ună cu trei sau cu două rime, care in 
amândouă cașuri se combină în diferite 
moduri, după cum se poate vedea din 
esemplele ce dăm mal departe.

Versurile acelor două quartine sunt rimate 
dupe cum urmează: 1-ul cu al 3-lea cu al
5- lea eu al l-tea; al 2-lea cu al -1-lea cu al
6- lea și cu al 8-lea (rimă alternativă), de es.

1 .
2 .
3 . 
4 .

II sonelto, parola che significa 
piccolo canto, e una breve compo- 
sizione poetica la quale consta di 

versuri, împărțite în 2 quartine quattordici verși endecasillabi,d\- 
visi in due quartine e due terzine.

Gli otto verși dei due quadernarî sono 
legați insienie a due rime o chitise o al
ternate (vedi piu sotto); i soi verși delle 
due terzine sono anehe’essi legați insieme 
a tre rime o a due, le quali nell'nno e 
nell* altro caso si altemano in piu e di
verse maniere, come si pud vedere dagli 
csempi che diamo piu oltre.

I verși delle due quartine sono rimați 
come segue: il primo col terzo col qmnto 
col settimo; il zecowlo col fjuarlo colsevto 
e coli'ollaoo (rima alternata), come:
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oppure: il primo col quarto col quinto

I. quartină

4 

II. quartină

I. terțina

11. terțină

*-
I. terțină

II. terțină • v • •

de es.:

I. terțina

II. terțină

I
I

5 
G 
7 
8 

. . . svrride 
. . . mente

. gentile

fronti
valore
crrore
monti

col se
ca

. . umile

. . sente

. . ride

mira 
vide 
gira

pronti
ardore
eorc
.fonti

. . rido

. . vita

. . cui

1 . .
2 . .
3 . .

1 
2 
3

f 4‘
l 5 .

G . . C. . .

1 .
2 .
3 . .C . .

. . aneide

. . sospira

. . ride

sau (cu trei rime): I-ul cu
al 2-lea cu al 5-lea; al 3-lea cu al 4-lea, sto; il secondo col quinto; il terzo
dc X.: quarto, come:

8-lea; al 2-lea cu
al 7-lea (rimă închisă), de

4 . .
5 . .
G . .

2-lea oppure: (tre rime) il jirimo col quarto; 
es.: ilsecondo col quinto; il terzocolsesto, come:

e col sctlimo (rima chiusa), come:

Versurile acelor doue terzine se rimează 1 verși delle duc terzine si rimano cosi: 
ast-fel: t-ul cu al 3-lea cu al 5-lcg; al 2-lea i il primo col terzo col quinto; il secondo 

| col quarto col sesto (due rime), come:

sau (trei rime): 1-ul eu al -l-lca; al 2-lea i 
eu al 5-lea; al 3-lea < u altf-Ar*. de

al | oppure: (con tre rime) il primo

grido
;^9 a Ha

. . alt r ui

sau: l-ul cu al -1-lea cu al 5-lea și cu al i
al 3-lea cu al 6-lea și cu | e coli’ ottavo; il secondo col terzo col sesto 

es-

p l 3

| 4 . .
5..

1 G . .

Versurile acelor doue terzine se rimează
• f.tll ni £> «... 1 1......... „1 n

cu al 4-lea cu al 6-lea (doue rime), de es.:
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oppure: (con tre rime) il primo col

seslo, come:

I. terțină

II. terțină

de es.:

I. terțină

II. terțină

Cu toate că sonetul este o com-

22.
■«Tel ti del veder IBeatrficc.

calic; cea ce importă mai mult 
este că în spațiul acelor 14 versuri 
poetul trebue să desvolte in mod 
complect ideia sa, păstrând măsura

(cu trei rime): /-ui cu al 5-lea;
al 6-lea, quinto; il secondo col quarlo; il terzo col

doglio 
barca
governo

ca rea 
voglio 
verno

assecura 
chiori
ose.ura

centura 
impari 
dura

a o sugruma sau a o întinde peste 
necesitate. Tot de o dată nu tre
bue uitat că conclusiunea sonetului 
trebue să producă o impresie plă
cută șijtdftncă in inima, cititorului..

Tanțo_gentfie ejanto onesta pare.
La donna mia, quand’ella altrui saluta,

4 
5 
6

siasi argomenlo, non solamente li- 
ci chiar narativ, satiric sau didas- rico, ma anche narrativo, satirico 

o didascalipo; cio che pifi importa 
si e che in quei soli quattordici 
verși il pocta deve svolgere com- 

______ piutamenle la sua idea nella giusla 
și proporțiunea exactă, adică fără misura c proporzione, vale a dire 

non strozzata ne stemperata, e ba- 
dare che la chiusa producă il mag- 
giore efTelto, sia per grazia che per 
efficacia di sentimente, sull* animo 
del lettore.

Quantunque il sonelto sia una 
posițiune foarte scurtă, el prezintă brevissima composizionc pure e 
cele mal mari dificultăți pentru a’l difficilissimo il farne di veramenle 
bine executa. In sonettd- ser poate j belii. Nel sonetlo pud trattarsi qual- 
trata or-ce subiect, nu numai liric,

oppure: (con due rime) il primo

l'Â
l 3 C.
| 4
{ 5 A
l 6 £ 

sau (cu doue rime): 1-ul cu al 3-lea cu oppure: (con due rime) il primo coi 
al 4-lea cu al 6-lea; al 2-lea cu al 5-lea, terzo col quarto col sesto; il secondo col 

quinto, come:

) 2 

sau
al 2-lea cu al 4-lea; al 3-lea cu 
de es.:
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Danie.

Che lai? Clic pensi? che pur dietro guardi 
Nel tempo che tornâr noii puote omâi, 
Anima sconsolata, che pur vai 
Giugnendo legne al foco ove tu ardi?

Zefiro lorna, e ’l bel tempo rimena,
E i fiori e 1’ erbe. sua dolce famiglia,
E garrir Progne e pianger Filomena;
E primăverii candida e vermiglia.

Ridono i prali, e ’l ciel si rasserena;
Giove s’allegra di mirâr sua figlia:
L’âria e 1’ âcqua e la lerra e d’amor piena:
Ogni animal d’amâr si riconsiglia.

Ma per me, lasso! tornano i piu gravi
Sospiri, che del cor prolbndo trâgge
Quella ch’ al ciel se ne porto le chiăvi:

E cantâr augelletti, e fîorir piagge,
E ’n belle dornic oneste atti soăvi,
Sono un desbrto c fere aspre e selvâggc.

Petra rea .

24.
Clic râi .* Clic peiiNi S.

23.
Kefiro toi* na.....

Ch’ ogni lingua divibn tremândo muta, 
E gli occhi non ardiscon di guardâre.

Ella sen va, sentendosi laudâre, 
Benignamente d’umiltâ veslula;
E par che sia una cosa venii ta
Di cielo in terra a miracol mostrare.

Mostrasi si piacente a chi la mira,
Che dâ per gli occhi una dolcezza al core,
Che inlender non la pud chi non Ia prova.

E par che della sua labbia si muova
Uno spi'rto soave e pien d’amore, 
Che va dicendo all’anima: sospfra.
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Petrarca.

25.
Levoinini il mio pensiei*.

TuC soâvi parole e i doici sguardi 
Ch’ad un ad un descritti e dipinl’hâi, 
Son levâti da terra; ed e (ben sai) 
Qui ricercargli, intempestive e tardi.

Deh non rinnovellâr quel che n’ancide,
• Non seguir piu pensier vago fallace, 
Ma saldo e certo ch’a buon fin ne guide.

Cerchiâmo ’l ciel se qui nulla ne piace; 
Che mal per noi quella beltâ si vide, 
Se viva e morta ne devea tor pace.

Ne mai pielosa madre al caro figlio» 
Ne donna accesa al suo sposo diletto, 
Dic con tanti sospi'r, con tal sospetto, 
In dubbio stato, si fedel consiglio:

Come a ine quella che, il mio grave esiglio 
Mirando dai suo eterno alto ricetto.

26.
Xe mai-pieloNa madre.

Levommi il mio pensier in parte ov’ era 
Quella ch’ io cerco e non ritrovo in terra: 
Ivi, fra lor che ’l terzo cerchio serra, 
La rivfdi piu bella, e meno altera.

Per mau mi prese, e disse: — In questa spera 
Sarâi ancor meco, se ’l deșir non erra. 
I’son colei che ti die tanta guerra, 
E compid’ mia giornata innanzi. sera.

Mio ben non cape in intelletto umâno.
Te solo aspetto, e quel che tanto amasli 
E lâ giuso e rimaso, il mio bel velo. —

Deh perche tacque ed allargo la mano? 
Ch’al suon de’detti si pietosi e casti 
Poco mancâ ch’io non rimași in cielo.

Petrarca.
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Negii anni acerbi tuoi purpiirea roșa 
Sembravi tu, elf a’ rai tepidi, all* ora 
Nou apre il sen, ma nel suo verde ancora 
Verginella s’ascdnde e vergognosa:

O piii tosto parei, che mortal cosa
Non s’assomiglia a te, celeste Aurora 
Che le campagne imperla e i monti indora, 
Lucida in ciel sereno e rugiadosa.

Spesso a me torna con F usato afTctlo,
E di doppia pietate ornata il ciglio,

Or di madre, or d’ amante: or teme, or arde
D’onesto Coco; e nel pariar mi mostra
Quel che ’n questo vîaggio fugga o segua, 

Contando i casi de la vita nostra;
Pregando eh’ a levar F alina non tarde :
E sol quand’ella paria, ho pace o tregua.

Petrarca.

27.
>4» gola e *1 Noime.

28.
Alia Niia Doiiaia atteinpata.

La gola e ’l sonno e F oziose piume
Hanno del mondo ogni virili sbandita;
Ond’e dai corso suo quasi smarrita
Nostra natura vin ta dai costume.

Ed e si spento ogni benigno lume
Del ciel, per cui s’ inferma umana vita,
Che per cosa mirâbilc s’ addita
Chi vuol far d’ Elicona nascer fmme.

Qual vaghezza di lâuro? qual di mirto?
Povera e nuda vai, filosofta,
Grida la turba al vil guadagno intesa.

Pochi compagni avrai per l’altra via:
Tanlo ti prego piu, geniile spirlo, 
Non lassâr la magndnima tua impresa.

Petrarca.
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Redi.
30.

AII’ Italia.

Or la men verde etă. nulla a te togi ie, 
Ne te, benche negletta, in manto adorno 
Giovinetta beltâ vince o pareggia.

Cosi piii vago 6 ’l fior poi che le foglie 
Spiega odorale; e ’l sol nel mezzogiorno, 
Vie piti che nel mattin, luce e fiammeggia.

T. Tasso.

Donne gentili, devote d’ Amore,, 
Che per la via della pielâ passate, 
Soffermâlevi un poco, e poi guardate, 
Se v’ e dolor, che agguagli il mio dolore.

Della mia Donna risedea nel core,
Come in trono di gloria, alia onestate, 
Nelle membra leggiadre ogni bel tale, 
E ne’ begli occhi angelico splendore:

Santi costumi, e per Virtu baldanza, 
Baldanza umile ed innocenza accorla, 
E, fuor che in ben oprâr, nulla fidanza:

Candida fe, che a ben amar conforta, 
Avea nel seno, e nella fe costanza : 
Donne gentili, questa donna e mor ta.

Italia, Italia, o tu, cui feo la sorte
Dono infelice di bellezza, ond’hai
Funesta dote d’ infimii guâi
Che in fronte scritti per gran doglia porte;

Deh, fossi tu men bella, o almăn piti forte, 
Onde assai piu ti paventasse, o assai 
T’amasse men chi del tuo bel lo ai răi 
Par che si strugga, e pur ti sfida a morte.

Ch’ or giii dall’ Alpi non vedrâi torrenti 
Scănder d’armați, e del tuo sangue linia 
Bever 1’ onda del Po gullici armenii.

29.
In morte «lella sua donna.



G89

31.
Alin camera del Petrarca.

32.
Nopra la morte.

44S1NIGAGLIA, Curs de Limbii si Liter. II.

Morte, che sei tu mai? Primo de’ danni_ 
L’ alina vile e la rea ti crede e teme; 
E vendclta del ciel scendi ai tiranni, 
Che il vigile tuo braccio incalza e premo.

Ma 1’ infelice, a cui de’ lunghi alfanni
Grave e 1’ incarco, e morla iu cuor la speine, 
Quel ferro implora troncator dogii anni, 
E ride aH’appressAr dell’ore eslreme;

Era la polve di Marte c le vicendc
Ti sfida ii forte che nei rischi indura: 
E il saggio senza impallidir t’atlende.

0 cameretta che giâ in te chiudesli.
Quel grande, alia cui faina e augusto il mondo, 
Quel si gentil d’ amor mâslro profondo 
Per cui Lâura ehbe in lerra onor celești;

O di pensiei* soavemente mesti
Solitârio ricovero giocondo;
Di quâi lâgrime amare il petlo inondo 
Nel veder ch’ oggi inouorâta resti!

Prezîâso diaspro, agata ed oro
Forau debil o fregio, e appena degno 
Di ricoprir si nobile tesoro.

Ma no: tomba fregiăr d’ uoin ch’ebbe reguo 
Vuolsi, e por genune ove disdfce alloro: 
Qui basta il nome di quel sacro ingegno.

Al fieri.

Ne te vedrei del non tuo ferro cin ta
Pugnâr col braccio di straniere genii.
Per servii* sempre o vincitrfce o vinla.

Filiația
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Monli.

Foscolo.

Morte, che se’ tu dunque ? Un’ ombra osciîra, 
Un bene, un male, che diversa prende 
Dagli aiTetti dell’ uom forma e natura.

33.
11 proprio rilralto.

Solcâta ho fronte, occhi incavâti, intenti;
Crin fulvo, emunte guance, ardflo aspetlo;
Labbro turn ido, acceso, e tersi denii;
Capo chino, bel collo e largo petto ;

Giuste membra, vestir semplice, eletlo;
Ratti i passi, i pensier, gli atli. gli accenli;
Sobrio, umâno, leal, prodige, schietto;
Avverso al mondo, avversi a me gli eventi.

Taldr di lingua, e spesso di man prode:
Mesto i piii giorni e solo, ognor pensoso;
Pronto, iracondo, inqutelo, tenace:

Di vizii ricco e di virlii, do lode
Alia ragidn, ma corro ove al cor piace.
Morte sol mi dara fama e riposo.

34.
11 soncflto.

Danie il mover gli die del cherubino
E d’ âere azzurro e d’or lo circonfuse: 
Pctrarca il pianlo del suo cor, divino 
Rio che pe’ verși monnora. gl‘ infuse.

La mantuâna ambrosia e il venosino
Miel gVimpetro dalie liburti muse 
Torquato; e come straie adamantine, 
Contro i servi e i tiranni, Alfier lo schiuse.

La nota Ugo gli die de’rusignoli
Sotto i ionii cipressi, e dell’acanto 
Cinsel fiorito a’suoi materni soli.

Sesto io no, ma postremo, eslasi e pianto 
E profiimo, ira ed arte, a’miei di soli 
Mâmore innovo ed ai sepolcri canto.

Cardticci.
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Tassoni.

36.

IZ avei* mo^lie.

Cuncheri, e beccafichi magri arroslo 
E mangiar carbonata senza bere; 
Essere stracco c non polei* ședere; 
Avere ii fuoco presso e ’l vin discosto;

Riscuotere a beli’agio c pagar toslo: 
E dare ad altri, per avere a avere; 
Essere ad una festa e non vedere, 
E sudar di gennâid come d’agosto:

II sonetlo a coda e una varietâ del so- 
nctto comune: dopo il quattordicesimo 
verso vi si trova un’ aggiunta di «no o 
piii terzetti (coda}, compost! ciascuno di 
un scttenario e di duc endecasillabi con 
rima legata. 11 sonetto caudato vien nsato 
di solito per trattarc soggctti faceți o 
satirici.

Parenli miei (se alcun ve n’e restato).
Dio vi dia bene c vi mantenga sâni:
In quanlo a mc, giâ v'bo donato ai câni, 
Ne vo’mai piu che ine ne sia parlato.

Parenli, chi vi crede, sia frustalo.
Piu presto i Turchi, piu presto i marrâni, 
Piii presto i frați m’âbbian nelle mani, 
Che fidarmi mai piii di parentale.

Vo’ ben che all’ inconlrârci per la via
Ci facciâmo l’un l’altro di berrella, 
E ci diaino del Voslra Signoria.

Ma dove l’inleresse ci si metta,
Ognun da se, ogmm per se si știa.
Parenti? In sulle forche, a dirla schietta: 

Quesla e la mia ricetta.
E se alcun mi riprende in fra le genii, 
Si possa imparentâr co’miei parenti.

35.
Intorno a’ parenli.

Sonetul cu coadă este o varietate a 
^sonetului comun: după versul al 14-lea 
se află adăugatj/UM sau mai multe terțele 
(coadit)L compuse fie-care de un vers de 
șapte silabe și de doue versuri de un
sprezece silabe, legate între ele prin rima. 
Sonetul caudat se întrebuințează mal ales 
pentru a trata subiecte glumețe sau satirice.
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37.
Per una l>arl>a rasa.

Berni.

Chi fia giammâi cosi crudei persona
Che non pianga a cald’ occhi e spron baltuli. 
Einpiendo il cicl di pianli e di starnuti, 
La barba di Domenico d’Ancona?

Qual cosa fia giammâi si bella c buona
Che ’nvidia o tempo o morte in mal non muți, 
0 chi contra di lui fia che l’aiuti,
Poi che la man d’un uom non le perdona?

Or hai dato, bărbier, l’ultimo crollo
A una barba, la piu singulare
Che mai fosse descritta in verso o ’n prosa,

Almen gli avessi tu tagliato il collo, 
Piii tosto che tagliâr si bella cosa: 
Che si saria potuto imbalsamare,

E fra le cose rare,
Porlo sopra a un uscio in prospettiva, 
Per mantener l’immâgine sua diva.

Ma pur almen si scriva
Questa disgrâzia di colore oscuro,
A uso d’epitâffio, in qualche muro : 

Ahi caso orrendo e duro!
Giace qui delle barbe la corona, 
Che fu giu di Domenico d’ Ancona.

Avere un sassolin ’n una scarpetta,
E una pulce drento ad una calza,
Che vada in giu e ’n su per istaftella:

Una mano imbrattata ed una netta,
Una gamba calzala ed una scalza, 
Esser fatto aspettare ed aver fretta:

Chi piu n’ha piu ne metla,
E conți tuit’ i dispetti e le doglie,
Che la maggior di tutle c l'aver moglic.

Berni.
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IV. BALLATAIV. BALADA.

38.
Lc inoiituniiic.

O vaghc montan ine pastOrelle, 
D’oncle venite si leggiadre e belle?

Qual e il paese dove nate sete, 
Che si bel frutto piti che gli altri adduce? 
Crea ture d’ amor vo’ mi parele, 
Tanto la voslra vistaadorna luce!
Ne oro ne argento in voi rihice, 
E mal vestite parele angiolelle. —

Noi stiamo in alpe presso aci un boschetto:
Povera capannetta e ’l nostro silo:
Col padre e con la madre in picciol telto 
Torniam la sera dai prato fiorilo;
Dove natura ci ha sempre nodrito, 
Guardando il di le nostre pecorelle. —

Assai si dc’doler voslra bellezza
Quando tra monli e valii la mostrate;
Che non e terra di si grande allezza 
Dove non foste degne ed onorate.
Deh, ditemi se voi vi conlentate
Di star ne’boschi cosi poverelle.—

Piu si contenta ciascuna di noi
Andar dietro alle mandre alia paslura, 
Che non farebbe qual fosse di voi 
D’ andare a feste dentro vostre mura.

La ballata, specie di canzonclta 
che anticamenle si canlava bal- 
lando, e la delicata espressione 
di un pensiero geniile, ordinaria- 
mente di carallerc amoroso. Si 
compone di stanzc di cui la prima 
e spesso piu breve delle altre, e i 
verși sono ora endecasillabi, ora 
sellenarî, spesso misii e rimați 
uniformemente tra loro.

Balada, un fel de canțonetă 
care în timpurile vechi se cânta 
danțând, este expresii mea delicată 
a unei idei grațioase, de ordinar 
cu caracter amoros. Ea se com
pune din strofe, cea d’inlâia foarte 
des mai scurtă de cât cele urmă
toare, și versurile sunt când de 
unspre-ejece silabe când de șapte, 
sau amestecate și cu rimă.
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SacchelU.

V. ROMANZE.V. ROMANȚE.

la selva bruna 
Solingo il Trovalor, 
Domato dai rigor 

Delta fortuna.
La faccia sua si bella 

La dislioro il dolor, 
La voce del cantor

Non e piu quella. 
Ardea nel suo segrelo;

E i voii, i lai, l’ardor, 
Alia canzon d' amor

Fido indiscrete.
Dai tâlamo inaccesso 

Udillo il suo signor: 
L’ improvido cantor

Tradi se stesso.

39.
Sl Trovalore.

Pei di del giovinelto 
Tremd alia donna il cor, 
Ignara in fino ailor 

Di tanto aflello.
E supplice al geloso, 

Ne contenea il furor: 
Bella del proprio onor 

Piâcque allo sposo, 
Rise Fingenua; blando 

L’accarezzd il signor: 
Ma il giovin Trovalor 

Caccialo e in blando.
De’ cari occhi fatali

Piti non vedrâ il fulgor; 
Non berru piu da lor 

L’oblio de’mali.

Ricchezze non cerchiam ne piti ventura 
Che balli, canti e fiori e ghirlandelle. — 

Raliata, s'i’fossi come gia fui, 
Diventerei pastore e montanino; 
E prima che io ’l diccssi altrui, 
Sarei al loco di costor vicino, 
Ed or direi Biondclla ed or Martino, 
Seguendo sempre dov’ andâsson’ elle.

suo andamento e tulto popokire.

Romanța a înlocuit în timpii- La Romanșa ha nei tempi mo
rile moderne antica baladă. Ea este, demi sostituila 1’ antica ballata. 
o canțonetă care conține concep-1 Essa e una canzonetta che racchiu- 
țiuni grațioase exprimate cu cea de concetti gentili significali colla 
mal mare delicateță si hlăndeță: massima grazia e dolcezza: in cio 
în această privință samănă cu ma- rassomiglia al madrigale; nellosles- 
drigalul; tot de odată însă repre- so tempo peru asprime afietti le- 
sintă sentimente de tristeță, apro- neramente malinconici, e per questo 
piăndu-se de elegia. Mersul său este riguardo si accosla all* elegia. II 
cu desăvârșire popular.



G95

Berchcl.

40.

11 canto «lella i> ri ai ou icra.

Grossi.

Venne alia selva bruna: 
Quivi erra il Trovalor, 
Fuggendo ogni chiaror, 

Fuor che la luna.
La guancia sua si bella

Piti non somiglia un fior: 
La voce del cantor

Non e piu quella.

Varco qucgli âtrii mulo, 
Ch’ei rallegrava ognor 
Con gl’inni del valor, 

Col suo liiîto.
Scese; varco le porte;
Stette; guardolle ancor: 
E gli scoppiava il cor 

Come per morte.

Oh, se anch’io!... Ma lo contende 
Questa bassa angusla volta, 
Dove sole non risplende, 
Dove l’aria ancor m’e tolta, 
Donde a le la mia favella 
Giunge appenao rondinella.

11 seltembre innanzi viene 
E a lasciarmi li prepari: 
Tu vedrai Ion la ne arene, 
Nuovi monli, nuovi mari, 
Salulando in lua favella, 
Pellegrina rondinella.

Ed io Iulie le malline 
Rîaprendo gli occhi al pianto, 
Fra le nevi e fra le brine 
Credero d’ udir quel canto, 
Onde par che in lua favella 
Mi compianga o rondinella.

Rondinella pellegrina
■ Che ti posi in sul veronc, 

Ricantando ogni mal tina 
Quella flebile canzone, 
Che vuoi dirmi in tua favella, 
Pellegrina rondinella?

Sol ilar ia nell’ oblio,
Dai tuo sposo abbandonata, 
Piangi forse al pianto mio, 
Vedovetla sconsolala ?
Piangi, piangi in lua favella, 
Pellegrina rondinella.

Pur di-me manco infelice
Tu alle penne almcn l’ affidi, 
Scorri il lago e la pendice.
Empi l’aria de’luoi gridi, 
Tutto il giorno in tua favella 
Lui chiamando, o rondinella.

Una croce a primavera 
Troverai su questo suolo: 
Rondinella, in su la sera 
Sovra lei raccogli il volo: 
Dimmi pace in lua favella, 
Pellegrina rondinella.
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VI. ELEGII. VI. ELEGIE.

41.
.IIOI'N.

Quando alle noslre casc la diva severa discende, 
da lungi il rumbo de la volante s’ode,

Solto la veniente ripicgano gli uomini il capo, 
ma i sen femfnei rompono in âneliti.

e l’ombra de Fala che gelida gclida avanza 
di (Tunde intorno lugubre silenzio.

'fale do gli alli boschi, se luglio il turbine addensa, 
non corre un Iremito per le virenti cime:

immobili quasi per brîvido gli alberi stanno, 
e solo il rivo roco s’ ode gemcre.

Entra ella, e passa, e tocea; e senza pur volgersi atterra 
gli arbuști licli di lor rame giovani;

Se numește Elegie acea compo-! Elegia dfcesi quel componimento 
sițiune lirică în care, cu un ton ‘ lirico nel quale, con tono patetico 
patetic și cu o naturală blândețe,: o con naturale dolcezza, il pocta 
poetul exprimă concepțiuni și senii-I esprime concetti e sentimenti di 
mente de un caracter trist și mâhnit. 1 cavaliere triste e melanconico.

Pentru elegie s’a întrebuințat foarte 
des versul de unspre-cjece silabe când 
rimat când iară rimă; insă liind-că nu 
forma ci, cugetarea ce domnește, dă poe- 
siel caracterul elegiac, ni s’a părut că 
s'ar putea clasa printre elogii toate acele 
composițiunl poetice care sunt expresiu- 
nea vină și naturală a durere!. Pentru 
aceasta n’am știut să alegem pentru car
tea noastră un esemplu mai frumos de 
elegie de cât acela ce ne oferă Carducei 
in distieele incomparabile ale „JZorfci" 
scrise cu ocasia unei epidemie difterice; 
la aceste am adăugat câte-va versuri a 
lui Torti, extrase din Elegie //cidru moar
tea iicuestcY calc.

Per V elegia fu molto in uso l’endeca- 
sillabo sciolto o in terza rima; ma sic- 
come non e la forma, si bene il pensiero 
dominante che dâ alia poesia il carattere 
elegiaco, pare a noi che si possano benis- 
siino classifîcare fra le elegie tutte quelle 
composizioni poetiche, che sono la viva 
e naturale espressione del dolore. E per 
qnesto che nun seppimo segliere pel nos- 
tro libro, piu beH’escmpio di elegia di 
quello oftertoci dai Carducei negi’ incom
parabili distici della „Morsu scritti in 
occasione di epidemia difterica; ad essi 
facciamo seguire alcuni verși del Torti 
estratti dall’ Elegia in morte di mta 
moglic.
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Carducci

Ahi triști case dove tu innănzi a’volli de’padri, 
oscii ra diva, spegni le vite nuove!

Ivi non piu le slanze sonanti di risa e di festa, 
o di bisbigli, come nidi d’augelli a măggio:

Invecchian ivi ne l’ombra i superstiti, al rombo 
del tuo ritorno teso l’orecchio, o dea.

micle le blonde spiche, slrappa anche i grâppoli verdi, 
coglie le spose pic, le verginette vaghe

ed i lanciulli: rosei fra Fala nera ei Ic braccia 
al sole a i giuochi tendono e sorridono.

ivi non piti il rumore dc gli anni lieti crescenli, 
non de gli amor le cure, non dlmcnco le danze:

Oh inellabil conlenlo, oh piti; choi. uniano 
Gâudio qucl di, se ailor quand’io tremava, 
Dalia stanza feral tratto in disparte, 
E fra la speme e il disperai* sentia 
Noii e congiunli ed operose doime 
Correr qua e Iri, ricorrer tulii muți 
Le camere, e taior furtivi accenti 
Bisbigliar l’nno all’altro, alcun m’avesse 
Annunziato l’apparir d’un fâusto 
Vital segno improvviso; indi una voce 
Fosse uscita—«Fa cor, di bene in meglio!» 
Qual mai sposo od amante, ebbro dei primi 
Virginei baci, al par di me beato, 
Se d’ora in ora, e di di in di poi sempre 
Via piti allentando il rio maior, mi fosse 
Sorti lo di vederla vi va e salva 
Dalia lotta mortal, bianca le gole, 
Bianca le labbra, e sulle coltri stese 
Le ceree mani, ed a seder levata 
Sul suo tălamo, a me, che le saria

42.
In morte «Iclla propria mo^lic.
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Torti.

Vil. MADRIGALE. VIL MADRIGALI.

d'

Stato assiduo alia sponda, a ministrarle 
I ristoranti farmachi o di grata 
Bevanda il sorso, ad or ad or nel viso 
Inlender gli aniorosi occhi languenti! 
Pace, datemi pace, o roi pensieri!

43.
.Mede d'Amore.

Dov’.hai lu nido. Amore,
Nel viso di Madonna, o nel mio core?
S’io miro come splendi,
Se’tutto in qucl bel volto;
Ma se poi come impiaghi e come accendi,
Se’tutto in me raccolto.
Deh, se mostrâr le meraviglie vuoi
Del tuo potere in noi,
Taior cangia ricetlo;
Ed entra a me nel viso, a lei nel petto.

Guarini.

câmp. Cu timpul madrigalul servi! Col tempo, ii madrigale accolse 
și pentru tratarea subiectelor delanche soggetti-di diversa specie, 
deosebite feluri, păstrând însă în tot-1 ritenendo pcro sempre la primitiva 
dea-una simplicitatea sa d’întăiu, si | semplicilu e inspirandosi egual- 
inspirându-se tot asemenea contem- mente alia contemplazione delle 
plațiunei frumușelelor naturale. * bellezze naturali.

Madrigalul este expresiunea! II madrigale e 1’espressione di 
unui sentiment delicat, cuprins în un sentimente tenero e delicalo, 
puține versuri de unsprezece sau i racchiuso in pochi verși endeca- 
de șapte silabe. Numele de ma- ; sillabi osettenarî. II nome di ma
drigal ce s’a dat acestei compo- ' drigale dalo a questo componi- 
posițiuni, probabil vine, de la wf/H- mento viene probabilmenle da 
dra (turmă), din care se făcu1 mandra, donde prima si fece 
mandriale, pe urmă madriale, și ■ mandriale, poscia madriale e da 
în fine madrigale. Intr’adcver ast- nltimo madrigale. Infatti tali can- 
fel de canțonete se cântau în timpii- zonette erano anlicamente cantate 
rile vechie de mandriani(ciobani), dai mandriani o. per lo piti espri- 
și reprezintau de ordinar scene re- mevano qualche imagine relativa 
lative Ia viața pastorală sau de la • alia vita pastorale o campeslre.
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44.
llctamorfONi <!' Amorc.

45.
I'anciiilla. clac rowa c ■>«<»?

OlTesa verginella,
Piangendo ii suo destino,
Tulta dolente e bella,
Fu cangiata da Giove in augellino,
Che canla dolcemente, c spiega il volo:
E questo o l’usignolo.

hi verde colle udi con suo dilelto
Cantâr un giorno Amor quell’augelletto;
E del canto invaghito,
Con miracol gentil prese di Giove
Ad emulai’ Ie provo. ■
Onde, poi ch’ebbe udito
Quel miisico usignuol, che si soavc
Canla, gorgheggia c trilla,
Cangiollo in verginella: e questa e Lilla.

Lemene.

Nell’ora che pel bruno firmamento
Comincia un tremolio
Di pun li d’oro, d’atomi d’argenlo, •
Guardo e dimando: <Dile, o luci belle,
Dite, che cosa e Dio?>
^Ordine*, mi rispondono le stelle.

Quando all’ april, la văile, il monte, il pralo,
1 margini del rio,
Ogni campo dai fiori e festeggiato,
Guardo, o dimando: «Dite, o bei colori.
Dite, che cosa eDio?>

mi rispondono quei fiori.
Quando il luo sguardo innanzi a me seiniilla

Amabilmente pio,
lo chiedo al lume della tua pupilla:
«Dhnmi, che cosa e Dio?>
E Ia pupilla mi risponde: —

Alcardi.
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Epigrama este o composițiune

VIJl. EPIGRAMMI.VIII. EPIGRAME.

jD’ Elci.

Pananli.

47.
A Fabio.

Sol chi ti da ti mor, Fabio, o speranza 
Ottien da te creanza:
Per cio solo a Magnați, ad Eccellcnze
Vendi le riverenze,
Meco gl’inchini tuoi sarian perduli;
Non ho monela per comprar saluți.

46.
A Cioc.

Vaghe hai pupille, ma discorsi sciocchi:
Chiudi le labbra, o Cioc, paria cogli occhi.

D Elci.

siero morale, sentenzioso o sati- 
rico, espresso in modo arguto c 

într’un mod atingător. Epi- frizzante.\j epigramma sipolreb- 
be annoverare anche fra i com- 
ponimenti poetici didascalici, poiche 
in falto non e che la ristretta 
essenza della satira: noi lo classi- 
ficammo fra i lirici, seguendo in cio 
il maggior numero degli autori, 
che vedono nell’ epigramma lo 
scatto di un' immaginazione appas- 
sionata.

L’ epigram ma o un brevissimo 
foarte scurtă, de multe ori abia de componimento, talora di soli due 
două sau patru versuri, care con-1 o quattro verși, contenente un pen- 
ține o cugetare morală, sentențioasă 
sau satirică, exprimată cu flnetă 
sau 
grama s’ar putea pune printre 
composițiunile poetice didascalice, 
căci într’adever nu este de cât 
esența redusă a satirei: noi insă 
am pus’o printre acele lirice, ur
mând pe cea mai mare parte din
tre autorii, cari consideră în epi
gramă schinteia unei imaginații!ne 
pasionate.

... j8'
A<l una fancinlla^

jQual e il piu bel colore
Stil volto femininii? Quel del pudore.
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Pananti.

Pananti.

Pananti.

Pananti.

I pianti pietoni 
Dei teneri amici 
Pei cuori in fel ici 
Che il duolo feri.

Bellissima facciata ha Forlunato, 
Ma il piano superiore c spigionato.

Don Gabriello in mezzo ai verși sui 
Ne avea cuciti molii elegii altrui. 
Un di che in socielâ li recitava, 
11 cappello Biccardo si ca va va. 
Quei domandd: Perche continuamente 
Fai tu quell’ătto? E l’allro: O Gabriello, 
Ogni volta che incontro un conoscente, 
Me gli cavo il cappello.

Disse Cioc: Quanli aflanni 
Mi dă. l’avvicinarmi ai quarant'anni! 
Diss’io: Non vi attristate, 
Anzi ogni giorno ve ne allontanate.

50.
A<l mi plagiario.

49.
IZ l'.lâ <r una «loiina.

Son come del cielo 
Le molii rugiade 
Sul Icinguido stelo 
Del fior che appassl.

Pananti.
53.

A<l uno cervcllo vnoto.

52.
Va no rimpianto.

51.
,A<I un l»<»rioN<>.

M’incontra, e non mi scorge Giambaltista: 
11 fumo, si sa ben, turba la visla.

A
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JX. CAPITOLO.IX. CAPITOL.

Capitolul este o composițiune 
în terține, în care poetul cu un 
stil plăcut, simplu și spontaneu 
tratează subiecte de ordinar glu
mețe.

Non so, maeștro Pier, quel che ti pare
Di questa nuova mia malinconia, 
Ch’io ho tolto Aristotile a lodare.

Che parpntado o che genologia
Questo ragionamento abbia con quello, 
Ch’io feci l’altro dl, della mor ia;

Sappi, maestro Pier, che quest’e bello:
Non si vuol mai pensar quel che F uom faccia, 
Ma governarsi a volte di cervello.

Io non trovo persona, che mi piâccia, 
Ne che piu mi contenti, che costui: 
Mi paion tutli gli altri una cosaccia,

Che furno innanzi, seco, e dopo lui;
Che quel vantaggio sia fra loro appunto, 
Ch’e fra ’l panno scarlatto e i panni bui;

Quel ch’e fra la quarâsima e fra l’unto;
Che sai quanto ti pesa duole e ’ncrescc 
Quel tempo fastidioso, quando 6 giunto,

Ch’ogni di ti bisogna frigger pesce, 
Cuocer minestre e bollire spinâci, 
Premer l’arance lin che ’l sugo n’esce.

55.
In lodc <1* Aristotile.

54.
Fierexxa.

Sendo detlo a Caton, quando morio: 
<Non dovevi temer, Cesare e pio>,— 
Rispose: Io che Romano e Caton sono, 
Non temo F ira sua, fuggo il perdono.

Alamanni.

II capitolo e una composizione 
in terzine, nella quale il poeta con 
slile ameno. facile e spontaneo 
tratta argomenli per lo piu scher- 
zevoli.
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■I

Salvando, dottor miei, le vostre păci, 
l’ho delto ad Aristotele in segreto, 
Come il Petrarca: Tu sola mi piaci.

II qual Petrarca avea piu del discrelo,
In quella filosofica rassegna,
A porlo innanzi, come ’1 pose dreto.

Costui, maestro Piero, e quel ch’insegna;
Quel che pud dirsi veramenle dotto, 
Che di vero saper l’ănime impregna:

Che non îmbarca allrui senza biscotto, 
Non dice le suc cose in aria al vento; 
Ma Lre e tre fa sei, quattro c qualtro otto.

Ti la con tanla grâzia un argomento, 
Che le lo sonii andar per la persona 
Fino al cervello, o rimanervi drento.

Sempre con sillogfsmi ti ragiona,
E le ragion per ordine li metle:
Quella ti scambia, che non li par buona.

Dilellasi d* andar per le vie strelte,
Corle, dirille, per linirla presto, 
E non istar a dir: L’ando, la sleite.

Fra gli allri tratli, Aristotele ha queslo;
Che non vuol che gl’ingegni sordi e loschi 
E la canaglia gli meni P agreste.

Pero par qualche volta che s’imboschi, 
Passandosi le cose di leggiero,
E non abbia piaccr che lu '1 conoschi.

Ma quello e con eficllo il suo pensiero:
S’ egli e chi voglia dir che non 1* intende, 
Luscialo cicalâr, che non e ’l vero.

Como falcon, eh’a far la preda intende,
Che gira un pezzo sospeso in su Pali, 
Poi di cielo, in un trăite a terra scende;

Cosi par eh’egli a le parlando caii,
E venga al punte: e perche tu lo’nvesla, 
Comincia dalie cose generali;

E le squarta o sminuzza e Irita e pesta,
Ogni costura, ogni buco rilrova,
Si che scrupolo alcun mai non ti resla.

Non vuol che Puom a credergli si muova,
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Se non gli mette prima ii pegno in mano, 
Se quel che dice in sei modi non prova;

Non fa proemi inetti, non in vano:
Dice le cose sue semplicemente, 
E non aftetla il favellâr toscano.

Quando gli occorre pariat della gente, 
Paria d’ognun piu presto ben che male: 
Poco dice d’altrui, di se riîente,

Cosa che non han fatto assai cicale, 
Che, volendo avanzarsi la fattura. 
S’hanno unto da sua posta lo stivâle.

fi regola costui della natura,
Anzi e lei stessa; e quella e la ragione
Ci ha posto innanzi a gli occhi per pittura.

Ha ’nsegnato i eostumi alle persone;
La felicita v’e per chi la voie,
Con infinito ingegno e discrezione.

Hanno gli altri volumi assai parole:
Questo e pien tutto di fatti e di cose, 
Che d’altro che di vento empier ci vuole.

Oh Dio, che crudeltâ, che non compose
Un' operetta sopra la cucina,
Fra 1’infinite sue miracolose.

Credo ch’ella sarebbe altra dollrina,
Che quel tuo ricettario babbuasso,
Dove hai imparato a far la’gelatina:

Che t’arebbe insegnato qualche passo,
Piii che non seppe Apizio mai, ne Esopo, 
D’arrosto, lesso, di magro e di grasso.

Ma io che fo? che son come quel topo, 
Ch’al lion si ficco drento all’ orecchia, 
E del mio foile ardir m’accorgo dopo.

Arreco al mondo una novella vecchia:
Bianchezza voglio aggiugnerc alia neve, 
E metter tutto il marc in poca sccchia.

lo, che soglio cercat materia breve,
Sterile, asciutta e senza sugo alcuno, 
Che punto d’eloquenza non riceve;

E che sia ’l ver, va, leggi a uno a uno
I Capitoli miei, ch’io vo’morire
S’ egli e subbietto al mondo piu digiuno.
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Redi.

X. DITIRAMBO.X. DITIRAMB.

45ȘINIGAGL1A, Cura de Limbii ai Liter. It.

Se dell’uve il sangue amabile 
Non rinfranca ognor le vene, 
Questa vita e troppo lăbile, 
Troppo breve e sempre in pene.

Si bel sangue e un raggio acceso 
Di quel Sol che in ciel vedele;
E rimase avvinto e prcso 
Di piu grappoli alia rele.

Io non mi so scusâr, se non con dire
Quel ch’io dissi di sopra: E’son capricci,
Ch’a mio dispetto mi voglion venire,

Come a te di castagne far paslicci.

parola vcnne ad indicare quel 
componimento in cui il poela, fin- 
gendo una gaia ebbrezza, esprime 
in verși il senso sovreccitato dcl 

șurile seiitimentul mulțumirel tru- benessere materiale. Naturalmente 
e pregio di questa specie di poe- 
sia il presenlare le idee con quel 
ponderate disordine e con quella 
forma strana, che sono il riflesso 
della perlurbazione della mente, 
eausa i naturali etletti del vino.

II ditirambo del Redi inlito- 
lalo „Bacco in Toscana" e un 
capolavoro di questo genere diffi- 
cilissimo di poesia.

56.
(«lai ••IBacco in To»caiia**).

peșci. Natural că meritul acestui 
fel de poesie este de a ști a pre
zintă ideile cu acel dcsordin cu
getat și cu acea formă stranie, care 

Jirată perturbați unea i 11 ințeî, din 
causa efectelor naturale ale vinului.

Ditirambul lui Redi ce portă 
titlu de „Bacco in Toscana11 este 
un cap de operă al acestui gen de 
poesie foarte dificilă.

IBtirambid^eMi în timpurile cele 11 ditirambo era nei tempi an- 
vechil un cântec în onoarea luN tichi un canto in onore di Bacco, 
Bacchus, cjeul vinului. Mal târdiu il dio del vino. Piti tardi questa 
această vorbă s’a aplicat pentru a 
desemna acea coinposițiune în care 
poetul, prefăcându-sc in prada unei 
beții înveselitoare, exprimă în ver-
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Beverei prima ii veleno,
Che un biechier che fosse pieno 
Dell’amaro e reo calfe  
E se in Asia il Musulmano 
Se lo cionca a precipfzio, 
Mostra aver poco giudizio.

Han giudizio e non son gonzi
Quei toscani bevilori
Che tracannano gli umori
Della vaga e della bionda,
Che di gioia i cuori inonda, 
Malvagla di Montegonzi.
Ailor che per le fauci e per 1’ esofago 
Ella gorgoglia e mârmora, 
Mi fa nascere nel petto
Un indislinto incognito diletto,

Su, su dunque, in questo sangue 
Rinnoviam Farteric e i muscoli: 
E per chi s’invecchia e langue, 
Prepariam vetri maiuscoli: 
Ed in festa baldanzosa, 
Tra gli scherzi e tra le risa, 
Lasciam pur, lasciam passare 
Lui, che in numeri e in misure 
Si ravvolge e si consuma, 
E quaggiii Tempo si chiama; 
E bevendo e ribevendo 
1 pensier mandiamo in bando.

Benedelto
Quel Claretlo
Che si spilla in Avignone: 
Questo vasto bellicone
10 ne verso entro il mio petto; 
Ma di quel, che si purelto
Si vendemmia in Artimino, 
Vo’ trincarne piu d’ un tino: 
Ed in si dolce e nobile lavacro 
Mentre il polmone mio tutto s’abbevera, 
Arîanna, mio nume, a te consacro
11 tino, il fiasco, il botticin, la pevera.
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La rugiada di rubino,
Che in Valdarno i colii onora, 
Tanto odora,
Che per lei suo pregio perde 
La brunei La 
Mammoletla
Quando spunta dai suo verde.
S’ io ne bevo,
Mi sollevo
Sovra i gioglii di Permesso, 
E nel canto si m’accendo. 
Che pretendo e mi do vanto 
Gareggiar con Febo istesso.

Che si pud ben sen ti re 
Ma non si pud ridire.

Chi la squâllida cervogia 
Alle labbra sue congiugne, 
Presto muore, o rado giugne 
AU’elâ vecchia e barbogia. 
Beva il sidro d’Inghillerra 
Chi vuol gir presto solterra: 
Chi vuol gir presto alia morte, 
Le bevandc usi del Norte. 
Fanno i pazzi beveroni 
Quei Norvegi e quei Lappdni: 
Quei Lappdni son pur hingheri 
Son pur sozzi nel lor bere: 
Solamente nel vedere, 
Mi farieno uscir de’gângheri. 
Ma si reslin col mal die 
Si profane dicerfe;
E il mio labbro profanate 
Si puritichi, s’ immerga, 
Si sommerga 
Dentro un pecchero indorato, 
Colmo in giro di quei vino 
Del vitigno 
Si benigno, 
Che fiammeggia in Sansavino
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Chi F acqua beve, 
Mai non riceve 
Grazie da me.
Sia pur 1’ acqua o bianca o fresca, 
O ne’tonfani sia bruna, 
Nel suo amor me non invesca 
Questa sciocca ed importuna; 
Questa sciocca che sovente, 
Falta altiera e capricciosa, 
Rîottosa ed insolente, 
Con furâr perfido e ladro 
Terra e ciel mette a soqquadro.

Quali strani capogiri 
D’improwiso mi fan guerra? 
Parmi proprio che la terra 
Sotto i pie mi si raggiri:
Ma se la terra comincia a tremare, 
E traballando minaccia disaslri, 
Lascio la terra e mi salvo nel mare. 
Vara, vara quella gondola 
Piti capace e ben fornita, 
Ch’e la noslra favorita.
Su questa nave,
Che tempre ha di cristallo, 
E pur non pave
Del mar cruccioso il ballo,
Io gir men voglio
Per mio gentil diporto, 
Conforme io soglio 
Di Brfndisi nel porto; 
Purche sia carca 
Di brindisevol merce 
Questa mia barca.
Su voghiamo,
Navigliiamo,
Navigliiamo infîmo a Brfndisi, 
Arfanna, Brindis, Brindisi. 
Oh bell’andare 
Per barca in mare,
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Redi.

Verso la sera 
Di Primavera! 
Venlicelli e fresche aurelie, 
Dispieganclo aii d’argento, 
Sull’azzurro pavimente 
Tesson danze amorosette, 
E al mormorfo de’tremuli cristalli 
Sfidano ognora i navigant i ai balli. 
Su voghiamo, 
Navighiamo, 
Navighiamo infino a Brindisi: 
Arianna, Brindis, Brindisi. 
Passavoga, arranca, arranca; 
Che la ci urma non si slanca 
Anzi liela si rinfranca 
Quando arranca inverso Brindisi, 
Arîanna, Brindis, Brindisi: 
E se a le Brindisi io fo, 
Perche a me faccia il buon pro, 
Arianuccia, vaguccia, belluccia, 
Cântami un poco, e ricăntami tu 
Sulla mandola la cuccurucii. 
La cuccurucii, 
La cuccurucii; 
Sulla mandola la cuccurucii.

La poesia didascalica e quella 
che ha per oggello principale 1’ in- 
segnamento di un’ arte o scicnza 
o l’esposizione di qualche vcrilâ 
morale. Essa e meno precisa e or
dinala della prosa didascalica, poi- 
che, essendo poesia, nalurahnenle 
si rivolge piii nil’ immaginazione 
che aii’ intelletto e si serve di forme 
amene alte a dilettare, piii che 
delte slile severo e misurato pro
prio della prosa scientifica.

Poesia didactica este acea care 
are de scop principal învățătura 
unei arie sau scințc, sau expune
rea unul principiu oare-care dc 
morală. Ea procedează in mod mal 
puțin exact și sistematic de căi 
prosa didactică, căci fiind poesiă, 
se adresează mai mult la imagina- 
țiune de cât la înțelepciune, și se 
servește de forme plăcute, capa
bile de a amuza, mal mult decât 
de stilul sever și măsurat propriu 
al prosei scințifice.
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Esempî di poesia didascalica.

]. POEMI D1DASCALICI.I. POEME DIDACTICE.
57.

Cure «iei paMore.
Poi che l’erba rinasce, e torna il caldo, 
Muova or la capra e l umii pecorella; 
Questa alle verdi piaggie, e quella al bosco, 
Tosto che appar 1’ aurora, menire ancora 
La nolturna rugiada Verbe imperla.
Poi che ’l sol monta, ai piti gelali rivi 
Dia lor risloro, o'n qualche chiusa văile 
0 sotlo ombra ventosa d’ elee o d’ ohno 
Le lenga a ruminar; poi verso il vespro 
Le -rivolga a trovare i colii e i fiumi. 
Chi tien cara la lana, le sue greggie 
Meni lontân dagli spinosi dumi, 
E da lâppole e roghi e dalie valii 
Che troppo liete sian; le madri clegga 
Di delicato vel, candide c molii.
Chi cerca il latte, ove fiorisda il li mo, 
Ove vcrdegge il ciliso, ove abonde 
D’alcun salso sapor erba odorata, 
Dia lor il pasco; che da quesli viene 
Maggior la sete, e grazîoso e vago 
D’un insâlito sal dă gusto al latte.

Principalele composițiunY cărei I principali componimenti che 
aparțin poesieî didactice sunt: i appartengono alia poesia didasca- 
poema didactică, sermonul, epis- .licasono: il poema didascalico, 
tola in versuri, satira și fabula.' il sermone, e 1’ epistola in verși,

i la satira, la făvola.
Poema didactică este o corn- 11 Poema didascalico e una 

posițiune in versuri de unspre-dece; composizione in verși endecasillabi, 
silabe de ordinar ne-rimate, în care per lo piu sciolti, in cui 1’autore 
autorul desvollă principiile unei' svolge i principi di un' arte o scien- 
arte sau scințe, înfrumusețând ex-' za, abbellendo la sua esposizione 
posițiunea sa cu anecdote apte a con aneddoti adalli ad instruire 
procura instrucțiune și plăcere. ț e dilettare.
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Quel ch’al nascer del di si munge, al vespro 
Prema il saggio pastor; quel della sera, 
Quando poi surge il sol, formaggio renda. 
Non si lașei taior denlro all’albergo 
Dell’ innocenti greggie ârder intorno 
Dell'odorato cedro o del gravoso 
Gâlbano, o d’altro tal eh’a lui simiglie;
Che discăccin col fumo dai lor tetli 
La vipera mortal, 1’ timida serpe, 
Che s’ han fatlo ivi il nido, e son cagione 
(Colpa del suo guard ian) d’interna peste. 
Qui s’ avveggia alia fin che ’l tempo c giunto 
Di tor la veste all’umil pecorella, 
C’ ha troppa intorno, e non si sdegna o duole, 
Per ricoprirne alinii, torla a se stessa; 
Pur che d’acqua correnle, o di salse onde 
Sia ben purgata appre<so e poi d’amurca, 
D’olio, di vin, di zolfo, e vivo argento 
E di pece, e di cera e d’allri unguenti 
Le sia falia difesa al nudo dorso 
Contra i morsi e venen di vermi e șerpi. 
Ne fra 1’ ultime cure il fido cane 
Si dee quinci lasciar, ma dalie cune 
Nulra il rozzo măslin: che sol conosca 
Le sue greggie c i pastori, e d’essi prenda 
II cibo ai tempi suoi, d’ogni allro essendo, 
Come lupo o cinghial, selvaggio e schivo. 
Non muova mai dalie sue mandre il piede: 
Segnale il giorno, e poi la notte pose 
Su la porta, o Ira lor, come altri vuole. 
Sia suo letto la lerra, e lei lo il cielo; 
Ne mai veggia l'albergo, e mai non guste 
Delicate vivandc, e fugga il fuoco. 
Sia soverchio velluto, a fin che possa 
Men soflrir il seren, la pioggia e ’l gelo, 
E ch’al denie del lupo schermo vegna. 
Candido lo vorrei; che piu lonlano 
AH’ oscura timbra si dimoslra alinii, 
E men puote ingannar guard ian o gregge.
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Prima șceglier convienti all’api un site, 
Ove non possa penetrare il vento; 
Perche il soffiar del vento a quelle viola 
Portar, dalia pastura all’ umil case 
11 dolce cibo e la celeste manna.
Ne buono e dove pecorella pasca, 
O l’importuna capra e’suoi figliuoli 
Ghiotti di fiori e di novelle erbetlc;
Ne dove vacche, o buoi, che, col pie grave, 
Frângă no le sorgenli erbe del prato, 
O scuotan la rugiada dalie frondi.
Ancor sti'an lonlane a questo loco, 
Lacerte apriche, e le squamose biscic: 
E non t’inganni il verde c bel ramarro 
Ch‘ ammira fiso la bellezza umana; 
Ne rondinella, che con destri giri, 
Di sangue ancora il petto e le man linte, 
Prenda col becco suo vorace e ingordo 
L’api, che son di cera e di mei carche, 
Per nutricare i suoi loquaci nidi: 
Troppo dolc’esca di si crudi figli. 
Ma surgano ivi appresso chiari fonti, 
O pelaghelti con erboso fondo, 
O cârran chiari e tremolanti rivi, 
Nutrendo gigli, e violette, e rose.
Poscia adombri il ridutto una gran palma, 
O l’ulivo selvagio; accid che quando 
L’ aere s’ allegra, e nel giovinett’ anno 
Si ricomincia il mondo a veslir d* erba.
I re novelli e la novei la prole 
S’assi'dan sopra le vicine frondi;

58.
Luogo acconcio alic api.

Minacciosa la fronte, il ciglio torvo, 
Sempre innanzi alia schiera il passo muova;
E col fischio e col grido avvezzo tale
Che riguardi sovenle a canto e’ndielro.

Al ani eonii
(La Coltivazione).
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Quanl-i anni son, clic il Boccadpro scrisse 
Questo deleinpi suoi: — -Vengono i noștri 
Cristiani ad udir prediche e sermoni,

59.
Sialla Nacra BCIo<i«ienaa.

E quando, uscili dai regale albergo, 
Vanno volando allegri per le piagge, 
Quasi gl‘ inviți il fresco erboso seggio 
A fuggire il calor del Sole ardente: 
Come fa un’ombra folia nella strada, 
Chc par che inviți a riposâr sott’essa 
I peregrini aflalicati o stanebi.
Se poi nel mezzo stagna un’acqua pigra, 
O corre mormorando un dolce rivo, 
Pon sâlici attraverso, o râmi d’olmo, 
O sassi grandi o spossi, accid clic I’api 
Possan posarvi sopra, e spiegar l’ali 
timide, ed asciugarle al sole estivo, 
S’elle per avventura ivi lardando 
Fosser bagnate da celeste pioggia, 
O tuflale dai venii in mezzo l’onde.
Io 1’ ho vedule, a’ miei di, miile volte 
Sulle spoglie di rose e di viole, 
Di cui Zelfiro spesso il rivo infiora, 
Assise bere, c soleai* l’acqua in tanlo 
L’ondanti foglie, che li par vedere 
Nocchieri andar sopra harchetle in mare.

Rucellai.
.Le A pi).

II sennone e un componimcnto 
didascâlico piuttosto breve, d’or- 
dinârio in verși sciolli, che lalvol- 
la ha i caralteri di una satira 
temperata, tal’altra, a guisa del 
poema didascalico, tenta di risve- 
gliare 1’ aflelto per 1’ arte o la 
scienza, di cui lo scrittore lumeg- 
gia i piii podtici aspelti.

11. SERMONE.

Sermonul este o composițiunc 
didacticii cam scurtă, scrisă de 
ordinar în versuri nerimale, care 
câte o dată prezintă caracterele 
unei satire moderate, iar altă dală, 
ca poema didactică, caută să de
ștepte iubirea pentru artă sau sci- 
ință, a căror trăsături mal prin
cipale sunt luminate de autor.

II. SERMON.
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Non per dar vita e nutriment» all’alma, 
Ma per diletto, e giudicar di noi 
Come di suonatori e recilanli.» — 
Lungo giro di cielo e corso d* anni 
Porto di nuovo a noi quel tempo. Vanno 
In calea ascoltatori ove s* înfiora 
Con lisciato paria r pensiei' sottile 
E sofistiche prove; e dove meno 
S’intende. e dove piu s’esce del vero, 
Ivi, oh buono! si grida, oh maraviglia! 
Qual dotto ingegno! qual favella d’oro!

Tal, Filippo, e il costume. Oh quante volte 
Tra le voie paroli ed agl’ignudi 
Scanni udii favellar mâschia eloquenza, 
A cui madre e la Bibbia, il Vangel padre!

Allora io dissi: Soraiglianle io voglio 
A tai padri la figlia: e se alia mente 
Me la presenlo quasi vi va donna, 
Tal la imagino in core: una bellezza 
Di grave aspetto, che con l'occhio forte 
Mira e comanda, maestâ di vesti 
Massicce ha indosso, e fornimenli sprezza, 
Altri che d’oro e solido diamante.

Chi cr6der mi fără, che dove io veggo 
Viso con liscio, occhi sfacciati, vesti 
Di frastagli ripiene. alchimia cd atli 
Di scorretta fanciulla, io creda mai 
Ch'ivi la figlia del Vangel si trovi? 
Quella che teco tu conduci, e dessa 
La vera prole: e se non vedi in calea 
Cenți a mirarla, percio appunlo e dessa.

Fuggela il peccator che in 6dio ha il vero, 
E da (piei sacro favellar sen fugge 
Che mai non esce d’argomento, e batle 
Come sodo martello in uman petto. 
Tendendo sino al fin sempre ad un punlo 
Sai lu che chicdon gli udilori? Poca 
Morale, in quello scambio, intelligenza 
Di botanica e meglio, o notomia, 
Che fuori del vangel porti sovente 
Chi paria, e il cuore all’uditor sollevi.
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La pitlura anche giova; e se ragiona 
Di bosco o monte, c ben clic ad una ad una 
Le querce 1‘orator dipinga c i râmi, 
E degli augelli it leggiadretto piede 
Che per quelli sallella; orride balze, 
Macigni duri, lorbido torrenlc. 
Che fra dirupi impetuoso caschi.
Giungavi l’invettiva, e furioso 
II santo legno su sui Cristo pende, 
Con l’una mano vcemenle aggrappi, 
Con l’altra il berretlino si scontorca; 
Gridi, singhiozzi, ed a vicenda mandi 
Fuori or voce di loro or di zanzara. 
Allora udrai fra gli udilori losse 
Universale; ognun si spurga e sputa, 
E forte applâude col polmone a questa 
Eloquenza di timpano e campana. 
Qual frulto poi? Pioni i sedili, pieni
I borsellini che insolente canna
Fa suonar negii orccchi agii ascoltanli. 
E Palme? voie vanno al tempio, e fuori 
Escon piene di venlo e di parole.— 
O padri santi, s’io voi Icggo, tali 
Pero nou vi ritrovo. AI luo somiglia 
Lor pensiero e lo stil. Saggia morale, 
Tratla fuor delle viscere piu interne 
Dell’uomo, e vera. Se Basilio sgrida 
L’ usuraio o I’ iroso, io veggo toslo 
L’avarizia dipinla, e gli artifizi, 
Di cui si serve a trar frulto delForo, 
Che a ragionc portar frulto non puole. 
Fa dell’ira pitlura? eccoti innanzi
II furor dell'irato, il labbro gontio, 
Le-ginocchia tremanti, e miile ellctli 
Che mostran la pazzia di chi s’ adira. 
Ferma le prove sue con la parola
Di Dio, ma non la trae con Ie tanfiglie 
A quel che vuole: auzi ad un corpo nalo 
Sembra il suo dir col favellar divino. 
Paria di Dio? nella sua lingua vedi
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Goszi.

III. EPISTOLE. 111. EPISTOLE.

11 verace Signor, che il mondo tutlo 
Ticne in sua destra come gran di polve. 
Ecco Dio, dico, 6 tale; e 1’alina ho piena 
D’ un sacro orror eh’ e riverenza e speme: 
Questa e sacra eloquenza. Io tal la chieggo, 
Filippo, e grido: In te la trovo, e lodo 
Te ancor, lodando della Chiesa i Padri.

GO.
Dai Cârme ««Doi Kcpolrri”.

L’ epistola in verși e un com- 
ponimento didaltico che, a guisa 
di lettera ordinaria, s’indirizza a 
qualcuno, disputandosi in essa su 
verită o quistioni pratiche, atti- 
nenli alia vita morale, scientifica 
o letteraria. Quando V epistola e- 
sprime il sentimente intimo e pro- 
fondo del poeta, e veste forme di 
elettissima poesia, partecipa del 
genere lirico (vedi pag. 641), e 
prende piu specialmente nome di 
Cârme, come c quello del Foscolo 
sui Sepolcri. Anche 1’ epistola 
come il sermone e scrii la in verși 
sciolti.

AII’timbra de’cipressi e denlro 1‘urne 
Confortale di pianlo e forse il sonno 
Della morte men duro? Ove piti ii Sole 
Per me alia terra non fectindi questa 
Bella d’erbe famiglia e d’animali, 
E quando vaghe di lusinghe innanzi 
A me non danzeran l’orc fulure, 
Ne da te, dolce amico, udrti piu il verso 
E la mesia armonia che lo governa, 
Ne piti nel cor mi parlerâ lo spirto

Epistola în versuri esle o com- 
posițiune didactică care, ca un fel 
de scrisoare obicinuită, se adre
sează cui-va, discutând asupra fap
telor sau Gestiunilor practice, pri
vitoare mal ales la viața morală, 
scințifică sau literară. Când epistola 
exprimă sentimentele intime și a- 
dâncT ale poetului, cu formele cele 
mai alese ale poesieT, ea parleci- 
pează de genul liric (vecjl pag. 
641), și ia nume de Cârme, cum 
de esemplu acela a Iul Foscolo 
asupra Mormintelor. Epistola este 
ca sermonul scrisă în versuri ne
rimate.
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Delle vergini Mușc e dell’ amore, 
Unico spirlo a mia vita raminga, 
Qual fia ristoro a’di perduti un sasso 
Che distingua le mie dalie infinite 
Ossa, che in terra e in mar semina morte? 
Vero e ben Pindemonte! Anche la Speme, 
Ultima Dea, fuggc i sepolcri; e involve 
Tutte cose l’oblio nclla sua noile: 
E una forza operosa le aflat ica 
Di moto in moto; e 1’ uoino e Ie sue tombe 
E 1’ eslreme sembiânze o le reliquie 
Della terra e del cicl traveste il tempo.

Ma perche pria del tempo a se il mortale 
Invidierâ l’illus'ion che spenlo 
Pur lo soflerma al limitai- di Dile? 
Nou vive ei forse anche sotterra, quando 
(iii sarâ muta 1'armonia del giorno, 
Se pud destarla con suavi cure 
Nella mente de’suoi? Celeste e questa 
Corrispondenza d’ amorosi sensi, 
Celeste dote e negii umani; e spesso 
Per lei si vive con F amico estinlo 
E 1’estinlo con noi, se pia Ia terra 
Che lo raccolse infante e lo nutriva, 
Nel suo grembo materno ultimo asilo 
Porgendo, sacre le reliquie ronda 
DalF insultai- de’nembi e dai profano 
Piede del vulgo, e șerbi un sasso il nome, 
E di fiori odorala arbore amica 
Le ceneri di molii om bre consoli.

Sol chi non lascia ereditâ d’aftelti 
Poca gioia ha dell’urna; e se pur mira 
Dopo l’esequie, errar vede il suo spirto 
Era ’l compianlo de’ templi acherontei, 
O ricovrarsi sotlo le grandi ale 
Del perdâno d’Iddio; ma la sua polve 
Lâscia alle ortiche di deșerta gleba 
Ove ne donna innamorala preghi, 
Ne passeggier solingo oda il sospiro 
Che dai tumulo a noi manda Natura.
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Pur nuova legge impone oggi i sepolcri 
Fuor de ’guardi pietosi, e il nome a’ morii 
Contende. E senza tomba giace il tuo 
Sacerdote, o Talia, che a te cantando 
Nel suo povero letto educo un lâuro 
Con lungo amore, e l’appendea corone. 
E tu gli ornavi del tuo riso i cânii 
Che il lombardo pungean Sardanapâlo, 
Cui solo e dolce il muggilo de’buoi, 
Che dagli anlri abduâni e dai Ticino 
Lo fan d’ozî beato e di vivande.
O bella Musa, ove sei tu? Non sento 
Spirar l’ambrosia, indizio del tuo Nume, 
Fra queste pianle ov’io siedo e sospiro 
II mio tetto materno. E tu venivi 
E sorridevi a lui solto quel ligi io 
Ch’or con dimesse frondi va fremendo 
Perche non copre, o Dea, l’urna del vecchio 
Cui giâ di calma era cortesc e d’ombre. 
Forse tu fra plebei tumuli guardi, 
Vagolando, ove dorina il sacro capo 
Del tuo Parini? A lui non ombre pose 
Tre le sue mura la cittâ, lasciva 
D’evirati cantori allettatrice, 
Non pielra, non parola; e forse 1’ ossa 
Col mozzo capo gl’insânguina il ladro, 
Che lascio sul patfbolo i delitti.
Senii raspâr fra le macerie e i bronchi 
La derelilla cagna, ramingando 
Sulle fosse e famelica ululando;
E uscir del teschio, ove fuggia la luna, 
L’upupa, e svolazzâr su per le croci 
Sparse per la funerea campagna, 
E l’immonda accusâr col lulluoso 
Singulto i râi di che son pie le stelle 
Alle oblfâte sepolture. Indarno 
Sul tuo poeta, o dea, preghi rugiade 
Dalia squâllida noile. Ahi! su gli eslinti 
Non sorge fiore, ove non sia d’umane 
Lodi onorato e d’amoroso pianlo.
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A egregic cose il forte ănimo accendono 
L’urne de’forti, o Pindemonle; e bella 
E sania fanno al peregrin la terra 
Che le ricetta. Io quando il monumente 
Vidi, ove posa il corpo di quel grande, 
Che temprando Io scetlro a’ regnatori 
Gli ailor ne sfronda, ed alle genți svela 
Di che lâgrime grondi e di che sangue; 
E Parca di colui che nuovo Olimpo 
Alzd in Roma a’Celești; c di chi vide 
Soite P etereo padiglion rotarsi 
Piu mondi, e il Sole irradiârli immoto, 
Onde alP Anglo che tanla ala vi stese 
Sgombro primo le vie dcl lirmamcnto; 
Te beata, gridâi, per le feliei 
Aure pregne di vila e pe’lavacri 
Che da’suoi gioghi a te versa Apennino! 
Liota dell’iier luo veste ia Luna 
Di luce limpidissima i luoi colii 
Per vendemmia festanli; e le convalli, 
Popolate di case e d’ olivei i, 
Miile di fiori al ciel mândano incensi. 
E tu prima, Firenze, ud ivi il cârme, 
Che allegro P ira al Ghibellin fuggiasco, 
E lu i cari parenti c Pidioma 
Deșii a quel dolce di Calliope labbro 
Che Amore, in Grecia nudo e nudo in Roma, 
D’ un velo candidissimo adornando, 
Rendea nel grembo a Venere celesle: 
Ma piu beata, che in un tempio accolle 
Șerbi Vitale glorie, liniche Ibrsc, 
Da che le mal vietate Alpi e P alterna 
Onnipotenza delle umane sorii 
Armi e soslanze t’invadcano ed are 
E patria e, tranne la memoria, tullo. 
Che ove speme di gloria agii animosi 
Inlelletli rifulga ed alP Italia,
Quindi trarrem gli auspicî. E a questi marini 
Venne spesso Viltorio ad ispirarsi.
Iralo a’patrii Numi, errava mute 
Ove Arno e piii deșerte, i campi e il cielo
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Foscolo.

61.
Ilall 'invito a IjeNl>ia Cîdonia.

Desioso mirando; e poi chc nullo 
Vivente aspetlo gli iholcea la cura, 
Qui posava l’austGro, e avea sul volto 
11 pallor della morte e la speranza. 
Con quesli grandi âbita eterno, e l’ossa 
Fremono amor di patria.

Soflri per poco, se, dai torno desla 
Con innocente strepito, su gli occhi, 
La simulata folgore ti guizza.
Quindi oso l’uom condurre il fulmin vero 
In ferrei ccppi, e disarmo le nubi.
Ve’che ogni corpo liquido, ogni duro 
Nasconde il pâscpl del balen: lo tragge, 
Da le cieche latebre, accorta mano: 
E l’addensa premendo, e lo tragilla, 
L’arcana fiamma a suo voler trattando: 
E se, per entro a gli Epidâurii regni, 
Fama giâ fu che di Prometeo il foco, 
Che scorre a 1’ uom le membra, e luttc scote 
A un lievc del pensier cenno le vene, 
Sia dai ciel tratta elettrica seini illa: 
Non tu per sogno ascrco l’abbi si toslo.

Suscita or dubbio non leggier sul vero 
FGlsina antica di saper maeslra, 
Con sottil argomento di metalli 
Le risentile ranc interrogando. 
Tu le vedesti su 1’ Orobia sponda 
Le gârrule presâghe della pioggia, 
Toile ai guadi del Brembo, altro presagio 
Aprir di lucc al secolo vicino. 
Stâvano tronche il collo: con sagace 
Man le immolava vittime a Minerva, 
Cinle d’argenlea benda i nudi fianchi, 
Su 1’ara del sapdr, giovin ministro: 
Non esse a colpo di coltel crudele 
Torcean le membra, non a mol te punte.
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La satira e quel compoiiiineiito

SINIGA.GL1A, Curs de Limbă si Liter. It. 46

Satira este acea composițiune 
poetico-didactică care, aruncând ri- poetico-didascalico che, mettendo 
cuiul asupra vițiurilor și defectelor, in ridicolo i vizi e i di fel li dogii

Giâ preda abbandonata da la morte, 
Parean giacer: ma se 1’ argenlea benda 
Allra di mal distinlo ignobil stagno, 
Da le vicine carni al lembo estremo, 
Venne a toccar, la misera vcdevi, 
Quasi risorla ad improvvisa vila, 
Battrarre i nervi, e, con tremor Irequente, 
Per incognito duol divincolarsi.
Io lessi ailor, nel tuo chinar del ciglio, 
Che ten gravo: ma quella non intese 
Di qual potea pielade andar superba. 
E quindi, in preda a lo stupor, li parvc 
Chiaro veder quella virtii, che cieca 
Passa per interposli umidi Iralli 
Dai vile stagno al ricco argento, e lorna 
Da questo a quello con perennc giro. 
Tu pure al labbro le congiunlc lame, 
Come ti prcscrivea de’Saggi ii rito, 
LGsbia, appressasti; e con sapore acuto, 
D’alli misteri t’avviso la lingua. 
E ancor mi suona nel pensier tua voce, 
Quando, al veder che per ondose vie 
L’elemento nuolava, e del convulso 
Animal galleggiante, i dilicati 
Stârni del senso circolando punse; 
Chiedesli al ciel che da l’industri prove. 
Venisse a 1’ egra umanilâ soccorso.

Ah se cosi, dopo il sollil lavoro 
Di vigilati cârmi, orror lalvolta 
Vano di membra, il gel mișto col loco, 
Ti va le vene ricercando, e abballe 
La gentil da le Grazie ordila salina: 
Quanlo, d’Italia onor, Lesbia, saria, 
Con Parte nova rallegrarti il giorno!

jtfascheroni.
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IV. SATIRE. IV. SATIRE.
62.

l)CNi<lerio <r intlipeiideiixa.

La pazzia non avrei delle ranocchic 
Falto giammai, d’ir procacciando a cui 
Scoprirmi il capo e piegar le ginocchie.

Ma poiclie figliuol unico non fui, 
Ne mai fu troppo a’miei Mercurio amico, 
E viver son sforzato a spese allrui;

Meglio e s’appresso il Duca mi notrico, 
Ch’ andar a questo e quel dell' umil volgo 
Accattandomi ’l pan come mendicb.

So ben che dai parer dei piu mi tolgo, 
Che star in Corle stîmano grandezza, 
Ch’io, per contrario, a servilii rivolgo.

Stiaci volentier dunque chi 1’ apprezza : 
Fuor n' usciro ben io, se un di il figliolo 
Di Maia vorrâ usarmi gentilezza.

oamenilor, și eâte o dală prefăcăn- ; uomini e talvolla fingendo ironica- 
du-se în mod ironic de a le lăuda, mente di lodarli, si prefigge di cor- 
are de scop să îndrcpteze si să rcggere e far migliori, non giâ coloro 
facă mai buni, nu pe acei care che a lali vizi c difetli sono in 
sunt pradă acestor vițiurl sau de- ‘ preda (falica forse sprecala per lo 
fecte (osteneală zadarnică, poale, j scrittore), ma piutloslo coloro che, 
pentru scriitor), ci pe acei cari; per debolezza di carattere, sareb- 
din causa slăbiciune! de caracterbero tentati d’ imilarne il triște 
ar fi dispuși a imita reul exemplu.

Scopul satirei fiind foarte moral și uma
nitar, nu trebnc ca ea să fie personală 
sau difaimătoare. căci in cașul acesta ar 
degenera intr’o dispută goală de interes 
sau — cum prea des se intimplă — într’un 
libel, și s'ar arăta fructul urci, în loc ca

. dorința binelui general.

Satirei ’I se cuvine or ce fel de 
versuri, care se vor adapta dupe 
importanța și tonul mal mult sau 
mal puțin serios, ce se va da ace
stei composițiunl.»

pentru scriitor), ci pe acei cari; per 
din

esempio.
II iinc della satira essendo altainente 

morale e umanitario, ess;i-non dev’essere 
ne personale ne diflamatoria, giacche al
tora degenererebbc in vacua diatriba o 
— come avviene troppo spesso — in libcllo, 
e si svelerebbe frutto dell’ odio, anzichc 
qnal desiderio del bene comune.

Alia satira si conviene qualsiasi 
metro, il quale si adalta a seconda 
dell’ imporlanza e del tono piu o 
meno serio, che si vuol dare al 
componimenlo.
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Gidvin Signore, o a te scenda per lungo 
Di magnănimi lombi ordine il sangue 
Purissimo, celeste; o in te del sangue 
Emendino il difetlo i compri onori, 
E le adunate in terra o in mar ricchezze 
Dai genitor frugale in pochi lustri; 
Me precettor d’amâbil rito ascolta.

Come ingannăr questi noiosi e lenti 
Giorni di vita, che si lungo tedio 
E fastidio insoftribile accompagna, 
Or io t’insegnero. Quali al Matlino, 
Quai dopo il Mezzodi, quali la Sera 
Esser debban tue cure apprenderai, 
Se in mezzo agii ozi tuoi ozio ti resta 
Pur, di tender gli orecclii a’verși miei.

Sorge il maltino in compagnia dell'alba 
Dinanzi al Sol, che di poi grande appare

63.
Dai poema satirico ««Il Giorno“.

Non si adatta una sella o un baslo solo 
Ad ogni dosso: ad un non par che l’abbia, 
Ad altro stringe e preme c gli dă duolo.

Mal pud durare il rosignolo in gahbia;
Piti vi sta il cardellino, e piu il fanello, 
La rondine in un di vi muor di rabbia.

Chi brama onor di spione o di cappello, 
Serva re, duca, cardinale o papa;
lo no, che poco curo e questo e quello.

In casa mia mi sa meglio una rapa
Ch’ io cuoca, e cotta in uno stecco inforco,
E moi ido e spargo poi d’aceto e sapa,

Che all’ altrui mensa, tordo, starna o porco
Selvaggio; e cosi sotlo una vil coltre, 
Come di seta o d’ oro ben mi corco.

E piu mi piace di posar le poltre
Membra, che di vantarle ch’ a gli Sciti 
Sien state, a gl’ Jndi, a gli Etiopi ed oltre.

Ariosto.
(dalie Satire).
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Su l’eslremo orizzonte a render lieti 
Cili animali e le piante e i campi e l’onde. 
Allora il buon villan sorge dai caro 
Leite cui Ia fedel moglie e i minori 
Suoi figliuolelti intiepidîr la noile; 
Poi sul dorso portando i sacri arnesi 
Che prima ritrovâr Cerere e Pale, 
Va, col buc lenlo innanzi, al campo, c scuote 
Per lo augusto senlier da’curvi râmi 
II rugiadoso umor che, quasi gemi na, 
I nascenli del Sol raggi rifrange.
Sorge anche il fabbro allora, e la sonanle 
Officina riapre. e all’opre torna 
L’altro di non perfetle: o se di chiave 
Ârdua e ferrali ingegni all’inquîeto 
Ricco l’arche assecura. o se d’argento 
E d’oro incider vuol gioielli e vasi 
Per ornamente a nuova sposa o a mense.

Ma che? tu inorridisci, e mostri in fronte, 
Qual istrice pungenle, irli i capelli 
Al suon di mie parole? ah! il tuo maltino, 
Questo, Signor, non e. Tu col cadențe 
Sol non sedesli a parca mensa, e al lume 
Dell* incerte crepuscolo non gisli 
Ieri a posar, qual ne’tugiiri suoi 
Tra le rigide coltri il mortal vulgo.

A voi, celeste prole, a voi, concilio 
Di semidei terreni, altro concesse 
Giove benigno: e con allr’arti e leggi 
Per novo caile a me guidarvi e d’uopo. 
Tu tra le vGglie e le canore scene 
E il patetico gioco oltre piu assai 
Producesti la notte; e stanco aliine, 
In âureo cocchio, col fragor di calde 
Precipilose role, e il calpestio 
Di volanti corsier, lunge agitasti 
11 queto âere notlurno, e le tenebre<7 11 queto aere notlurno, e le tenebre
Con fiăccole superbe intorno apristi.

Tal ritomasti ai gran palagi: e quivi.
Caro conforlo a le fatiche illustri
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Venien per le pruriginosi cibi 
E licor lieli di francesi colii, 
E d’ispani e di toschi, o l’ungherese 
Bottiglia, a cui di verdi ellere Bromio 
Concedette corona, e disse: Or siedi 
De le mense regina. Al fine il Sonno, 
Di propria mano sprimaccid le collrici 
Molie cadenti, ove, te accolto, il fido 
Servo calo le ombrifere cortine; 
E a le soavemente i lumi chitise 

, II gallo, che li suole aprire altrui.
_ Giâ i valletti gentili udîr lo squillo 
De’ penduli metalli, a cui da lunge 
Moto improwiso la lua mano impresse;

. E corser pronii a spalancar gli opposti 
Schermi a la luce, e rigidi osservaro 
Che con tua pena nou osasse Febo 
Entrar diretto a saetlarte i lumi.
Ergi dunquc il bel fianco, e si ti appoggia 
Alli origlier, che lenti degradando 
AH’ omero ti fien molie sostegno;
E coli’indice destro, lieve licve 
Sovra gli occhi trascorri, e ne dilegua 
Quel che riman de la cimmeria ncbbia: 
Poi, de’labbri formando un pfcciol arco, 
Dolce a vedersi, tâcito sbadiglia.
Oh, se le in si geniile alto mirasse 
II duro capitan, quando tra l’arme. 
Sgangherando la bocea, un grido innalza 
Lacerator di ben costrulti orecchi, 
Onde a le squadre vâri moli impone: 
S’ei le mirasse ailor, cerlo vergogna 
A vria di se, piti che Minerva il giorno 
Che, di flciulo sonando, al fonie scorse 
11 turpe aspetto de le guance enfiale. 
__ Ma giâ il ben pellinato entrar di nuovo 
Tuo damigel vegg’io. Sommesso ci chiedeT 
Quale oggi piu de le bevande usate 
Sorbfr ti piaccia in prezi’osa tazza. 
îndiche merci son tazza e bevande. 
Libra i consigli luoi. A mi lu forse
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Panni ravvollo il gârrulo forense, 
Cui de’ paterni tuoi campi e lesori 
II periglio s’ affida; o il tuo caslaldo, 
Che giă con l’alba a la citlâ discesc, 
Bianco di gelo mattulin la chioma. 
Cosi zotica pompa i tuoi maggiori 
Al di nascente si vedean d’ intorno

Porger doici allo stâmaco fomenti, 
Si che con leggc il natural calorc 
V’arda temprato, e al digerir li vaglia? 
II cioccolatte eleggi, onde tributo 
Ti di6 il Guatimalese o il Caribeo. 
Che di lucide penne avvolto ha il crine. 
Ma se noiosa ipocondria t’opprime, 
O troppo intorno a le vezzose membra 
Âdipe cresce, de’ tuoi labbri onora 
La nettdrea bevanda, ove abbronzato 
Arde e furnica il grano a te d’Aleppo 
Giunto e da Moca, che. di miile navi 
Popolata mai sempre, insuperbisce.

Certo fu d’uopo che dai prischi seggi 
Uscisse un regno, e con audâci vele, 
Fra straniere procelle e novi mostri 
E teme e rischi ed inumane fami, 
Superasse i confin per tanta elade 
Inviolati ancora: e ben fu dritto 
Se Cortes e Pizzârro umano sangue 
Non islimâr quel ch’ olt re l'Oceâno, 
Scorrâa le umane membra: e se, tonando 
E fulminando, alfin, spietalamente, 
Giti dai grandi balzaro aviti troni 
Re messicani c generoși Incassi; 
Poi che nuove cosi venner delizie, 
0 gemma de gli eroi, al tuo palato.

Cessi ’.l .cielo-perd che, in quel momento 
Che l’eletla bevanda a sorbir prendi, 
Servo indiscreto a te repenle annunci 
O il villano sartor, che, non ben pago 
D’aver teco diviso i ricchi drappi, 
Oso sia ancor con polizza infinita 
Fastidirti la mente ; o di lugubri

irL
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Pariul.

Girella (emerito
Di molto meri lo)
Sbrigliando a lâvola
L’umdr faceto,
Perde la bussola
E l’alfabeto:
E nel trincâre
Cantando un brmdisi,
Della sua cronaca
Particolare
Gli usci di bocea
La filastrocca.

Viva Arlecchini
E burattini
Grossi o piccini;
Viva le mâschere
D’ogni paesc
Le Giunle, i Club, i Principi, 

e le Chiese.
Da tutti questi,

Con mezzi onești, 
Barcamenândoi n i
Tra il vecchio e il nuovo, 
Bușeai da vivere, 
Da far mi il covo.
La gente forma, .
Piena di scrupoli,

Ma tu, gran prole, in cui si fco sccndendo 
E piti mobile il senso e piii geniile, 
Ah sul primo tornar de’lievi spirti 
A l’uflicio diurno, ah non feririi 
D’imagini si sconce. Or come i detti, 
Come il penoso articolâr di voci 
Smarrite, tilubanti al tuo cospetto:

/$>E tra l’obliquo profondăr d’închini 
Del calzâr polveroso in su i tappeti 

z!^%Le impresse ori ne soflrire?

Non sa coli’anima 
Giocâr di scherma;
Non ha pietanza 
Dalia Finanza.

Viva Arlecchini
E burattini;
Viva i quattrini!
Viva le mâschere
D’ogni paese,
Le imposizioni e l'ullimo 

del mese.
Io, noile scosse

Delle sommdsse, 
Tenni per ancora 
D’ ogni burrâsca, • 
Da dieci o dodici 
Coccarde in Iasca. 
Se cadde il prele, 
Io feci l’âtco, 
Rubando lămpade 
Crisli pianele, 
Case e poderi 
Di monasteri.

Viva Arlecchini,
E burattini, 
E Giacobini: 
Viva le mâschere

64.
II lirhidiNi di Girella.
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Quando volea 
(Che beli’idea!) 
Uscito il secolo 
Fuor de’minori 
Levar l’incdmodo 
Ai suoi Tutori; 
Frulld il carbone, 
Sapulo vândere 
Al cor di Câsare 
D’un mio padronc 
Tilol di re, 
E il nastro a me.

Viva Arlecchini
E burattini, 
E pasticcini 
Viva le mâschere 
D’ogni paese, 
La candela di sego 

e chi 1’accese.
Dai trcnta in poi, 

A dirla a voi, 
Âlzo alle nuvole

Quando torno
Lo stătu quo,
Feci baldoric,
Staccai ca valii,
Mutâi le stâtue
Sui piedeslalli.
E adâgio, adagio
Tra l’onde e i vdrtici,
Su queste tâvole 
Del gran naufrâgio 
Gridando evviva 
Chiappâi la viva.

Viva Arlecchini
E burattini;
Viva gl’inchini;
Viva le mâschere
D’ogni paese;
Viva il gergo d’allora 

e chi l’intese.

D’ogni paese, 
Lorclo e la Repubblica 

francese.
Se poi la coda 

Tornd di moda 
Ligio al Pontefice 
E al mio Sovrano 
Alzai patiboli 
Da buon cristiano. 
La roba presa 
Non fece ostâcolo; 
Che col di fendere 
Corona e Chiesa, 
Non resi mai 
Quel che rubai.

Viva Arlecchini 
E burattini 
E birichini;
Briganti e mâschere 
D’ogni paese, 
Chi processd, chi prese e chi 

non rese.
Quando ho stampate, 

Ho celebrato 
E troni e popoli, 
E păci e guerre; 
Luigi, l’Albero; 
Pilt, Robespierre; 
Napoleone, 
Pio sesto e settimo 
Murat, Fra Diâvolo, 
11 Re Nasone;
Moșea e Marengo; 
E me ne tengo.

Viva Arlecchini 
E burattini, 
E (Ihibellini, 
E Guelfi e mâschere 
D’ogni paese; 
Evviva chi săli, 

viva chi scese.
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Fabula în versuri are, ca și

Le tre giornate;
Lodo di Modena
Le spacconate;
Leggo giornali
Di tulii i generi;
Piango 1’ Italia
Coi liberali;
E se mi torna
Ne dico coma.

Viva Arlecchini
E buratlini,
E il Re Chiappini;
Viva le măschere
D’ogni paese,
La Carta, i tre colori 

e il crini eu lașa*.
Ora son vecchio;

Ma coli’orecchio, 
Per abiludine 
E per trastullo, 
Cerii vocaboli 
Pfgliando a frullo, 
Placidamente 
Qua e lă m’esercilo;
E sotto F egida 
Del Presidente 
Godo il papato

raia, sau
vițioase ale omenireL Stilul eî tre- 
bue să fie simplu spontanei!, și ca
racterele ce se află descrise in ea 
să fie naturale și populare. Ade
vărul moral trebue să rosul le clar 
și evident. Versurile fabulei sunt 
de ordinar scurte și rimate.

La fa voia in verși ha, come 
acea în prosă, de scop principal quella in prosa, per fine precipuo 
învățătura unui principiu de mo- 1’ insegname'nlo di un principio di 

îndreptarea pasiunilor ț morale o la correzione delle pas- 
sioni errale degli uomini. 11 suo stile 
dev’essere semplice e spontanee e 
i ’caralteri in essa dipinti, naturali 
e popolari. La veritâ morale deve 
scaturire in modo chiaro ed evi
dente. I verși della favola sono 
d’ordinario brevi e rimați.

Di pensionate.
Viva Arlecchini 

E buratlini, 
E teste fini: 
Viva le măschere 
D’ogni paese 
Viva chi sa tener 

f orecchio țese.
Quante cad u te 

Si son vedule! 
Chi perse il credite 
Chi perse il fiato, 
Chi la collottola, 
E chi lo State. 
Ma capofilti 
Cascăron gli asini: 
Noi valenluomini 
Siam sempre ritti, 
Mangiando i frutti 
Del mal di tutti.

Viva Arlecchini
E buratlini, 
E gl’indovini: 
Viva le mâschcre 
D’ogni paese; 
Viva Brighella

chc ci fa le spese.
Giusti.



730

V. FAVOLE.V. FABULE.
65.

I <Inc «orei.

Un sorcio che in cittâ facea sua vila 
Vide un di il cielo placido e lucente: 
Questo ad uscire e a passeggiâr F invita 
Alia campagna ed a fuggir la gente. 
E menire in parte ombrosa e assai romila 
Si gode, e nulla fuor che l’âura sente, 
Con passo onesto e faccia assâi tranquilla 
Gli venne inconlro un topolin di villa.

Con somnia cortesia fan le abbracciate, 
Diconsi ben venuto e ben trovato; 
Fin che il sorcio di villa disse: entrate 
Meco in un bucolin da questo lato; 
Certo vogi’io che un bocconcel mangiate 
E siate del cammino ristorato.
Cosi gli dice, e seco il conducea 
Nel bucolin che per albergo avea.

Quivi il povero sorcio contadino 
Con noci e poma e pere ed alt re frulte 
Fagii accoglienza come a un suo cugino; 
Ma perde le faliche c l’opre tulte, 
Poicbe al sorcio gentile cittadino 
Paion quelle vivande vili e brutte: 
Nessuna di se degna tien che sia, 
Onde le assaggia sol per cortesia.

E, sul partirsi, con gentil parlare 
Diss’egli: amico, deh! fammi un piacerc: 
Io t’attendo doman meco a pranzare, 
Sto nel tal loco: addio: vienmi a vedere. 
Văssene; e l’altro, che solea mangiare 
Spesso rădici e gli parea goderc, 
Rilrova il cittadino a grande onore 
Star nella guardaroba d’un signore.

La casa ivi pareva dell’ abbondanza;
Câcio, prosciutti, salsiccia e salami, 
Olio e butirro v’c si, che v’avanza 
Roba per miile seli e miile fami. 
E ricevuto con gentil creanza;
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Gozsi.

66.

Iftclla foi* mi ca e <lella colomba.

E perche a suo piacer mangi e si sfami, 
Tosto, senza aspettar desco o lovaglia, 
Assâlgon tuttaddue la vettovaglia.

Ma una gatla miagolăr si sente, 
Onde si credon morii e rovinati; 
Ftiggono tosto, e căscan lor dai denie 
1 cibi saporiti e delicati. 
Passato il rischio, vanno incontinente 
Alia lor mensa, ed eccogli assettali; 
Ma ecco un cubco aprc la serratura. 
E si rimpiâttan pieni di paura.

La lerza volta tornano a ședere; 
La lerza volta ancor credon mori re, 
Perch’entra nella stanza uno slaffiere 
Che gli fa dalia tăvola fuggire. 
Tornan Ia quarta e sperau di godere, 
Ma una femminelta ecco venire: 
Onde di su, di giii vengono e vanno, 
Con sospello ogni volta e con aflanno.

II sorcio villanel, che ognora visse 
Felicemenle e chelo alia campagna, 
E cupidigia e tema non l’afflisse, 
E vede or morte ogni boccon che magna, 
Prese licenza, e in tal guisa gli disse: 
La lua gran mensa il cuor non mi guadagna: 
Ti dico il vero: a ine, tratei, non piace 
Tanla abbondanza e non aver mai pace.

Șuii’ orlo d’ una limpida fontana 
Scherzava una colomba. Vide in essa 
Cădere una formica che annegava. 
Sen dolse, e pensd darie alcun soccorso. 
Onde un peluzzo d’erba in bocea prese, 
E l’asseltd con tanla maestria, 
Che quella rampicossi, e venne in salvo. 
Vold poi la colomba a un viciu muro:
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Gozzi.

67.
I (Ine SiiNini.

Ed ecco passa un villanaccio scalzo 
Che la vide, e fra se s’ allegro tutto, 
Dicendo: o buon boccân che ho ritrovato! 
E tiro l’arco suo giti dalia spalla, 
E stava in alto giâ di saettarla;
Ma la formica che in tal rischio vide 
Quella che avea salvata a lei la vila, 
Con lanta râbbia morsegli un tallone, 
Che quel villano pel dolore eslremo, 
Die un urlo tal, che volo via l’augello.

Se nella verde etade alcun trascura 
Di lodato sapere ornar la mente, 
Quando e giunta per lui l’etâ matura 
D’aver perduto un si gran ben si pente. 
CSrcalo ailor, ma trovasi a man vuote; 
Potea, non volle; or che vorria non puote.

E voi, per cui d’un Mentore la mano 
Suda a formarvi e 1’ intellelto e il cuore, 
E che rendete infruttuoso e vano, 
Negligenti e riIrosi, il suo sudore, 
Facile orecchio ahneno ora porgete 
Alia mia favoletta, e risolvete.

Due selvaggi Susini, a un tempo nati, 
Nello stesso giardin facâan dimora;
E sul ruvido tronco Sransi alzati 
Grandelti si, ma non adulti ancora: 
Onde il cultor cangiăr risolse in parte 
La lor natura e ingentilir con Parte.

Percid tolti i rampolli e a quello e a queslo 
Arbor, che in pregio di bontă floria, 
Volle mutâr con fortunato inneslo 
In dolce frutto il frutte aspro di pria: 
E, poichS l’opra a incominciăr si mise, 
GPispidi râmi ad un di lor recise.

Quindi adeguato e fesso il tronco, intruse 
Di bietta in guisa alia ferita in serio
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I giovani germogli, e poi gli chiuse 
Intorno intorno, e gli serrd con fieno, 
Perche fosser cosi nascosti al gelo 
Ed alle pioggie di nemico cielo.

E giâ su 1’ altro a fa re opra si mile 
La sua pro vida mano erasi volta. 
Ma che non puote in mente giovanile 
D’ una vana boltii vaghezza stol la! 
L’altro Susin veduto avea con duolo 
Cădere i râmi del compagno al suolo.

E or vedendo che a lui pure s’ appressa
II temuto colanto agricollore,
Che gli prepari una svenlura istessa 
Teme; piange, e gli paria in tal tenore: 
Ah, perche vuoi cosi torni i, spielato, 
L’unico ben che rendemi beato?

Questi râmi, ch’io porto e queste foglie 
Rendono sol la pianta mia gradita. 
Or se bârbara mano a me le loglic, 
Si tolga ancor quest’infclice vila. 
Meglio e morii*, se conservâr non h'ce 
L’ unico ben che rendemi felice.

Ma, se aldina pielii senti di quesla, 
Che mi lâcera il cuor, crudele ambascia, 
Deh! quel tuo ferro minaccioso arresta, 
E vivo ancor nel tuo giardin mi lascia; 
Lascia ch’ io spieghi ancor la chioma al vento, 
Unico ben che rendemi contento.

L’accorlo agricollore a questi accenti 
Espressi dai dolor sorride, e poi 
A lui risponde: Or si falii ornament! 
Conserva pur, se conservai* gli vuoi. 
Tor la mia crudellii no, non pretende 
L’unico ben, che nistico ti rende.

Resta tranquillo pur; ma se capace 
Me tu non credi di menzogna o frode, 
Sappi che l’opra mia, ch’or non li piace, 
T’avria recalo e gentilezza e lode;
Sappi che un di, quando vedrai ’l tuo danno, 
Tardo fia il pentimento e ’l disinganno.
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Un dolce Zăffiro 
Con P ali d’oro 
ScorrGa su florido 
Culto terrăn, 

Ove odorifero 
Spandea tesoro 
Roșa purpurea 
Dai inolle sen.

Egli con âvido 
Fiato e dimesso 
Del fiore amăbile 
Rapia l’odor,

Ed aggirândosi 
Nel loco istesso 
Volgeavi Pălite 
Non sazio ancor.

Si dice, ed oltre passa. I râmi intanto 
L’inneslato Susin spunta, e risorge;
E in ben poch’anni al triste amico accanto 
Braccia vaste e piu vaghe alP aria sporge. 
Ciascun, che passa, in lui la nuova chioma 
Ammira e loda, e le slraniere poma.

L’altro Susin, che del compagno vede,
La non credula in pria bella ventura,
Se ne invaghisce anch’egli, e ansioso chiede 
La sua vecchia inular rozza figura.
(îrida al cultore: Appaga il mio desio;
Voglio innestarmi e migliorarmi anch’io.

Ma tosto a lui P agricollor risponde:
Non e piu tempo; or te inneslăr non lice.
Solo i frutti cangiar, cangiar le fronde
Nella prima si puote etâ felice;
Or quesla etade e Irapassala ornai;
Tu sempre rozzo e sempre vil sarai.

Fia ceh i (detto Clas io).

Quando pur giunsevi 
Ape dorata, 
Che in seno al tenero 
Fior si poso, 

E dai suo calice 
La delicata 
Ambrosia a suggere 
Incomincio.

Ailor d’invidia
11 Zeffiretto
L’acute stimolo
Nel cuor senti,

Forte sdegnândosi 
Che un vile inselto 
Del ben partecipe 
Fosse cosi.

68.
II Zerfiro, l’Ape e la Iloaa.
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Fia cehi (detto Clas io).

69.
11 eagnolino e ii

Onde sul fragile
Stelo le penne 
Battea, credendosi 
L’Ape fugar;

Ma l’Ape immdbile 
Sempre si tenne, 
Ne l’urto placido 
Parea curar.

Alfin con impeto 
Mosso dall’ira
La troppo amabile 
Roșa agitu,

E parve Burca,
Che il turbo spira, 
Poi che le gel ide 
Nubi adund.

Vede che un cagnolino 
Delizia e del padron 
11 gatto: e al paragon 
D’invidia muore.

Prdnder ne tenta i modi, 
Giocolâr sallellâr;
Anch’ei vuol diventar 
D’ognun l’amore.

Or di virtii si nove 
Molto il padron stupi; 
E crescer ogni di 
Giâ le vedea.

L’amo; col can sovente 
Godea chiamarlo a se; 
La zampa se chiede, 
La zampa avda.

O come amabilmente 
Leccava e menlo e man! 
II primato del can 
Pendea giâ in forse.

Ma un di festoso il gatto 
Quanto piu dir si pud 
11 mento gli graffid 
La man gli morse.

L’amico il qual ti sia 
D’indole noto appien, 
Tienti, o il novello almen 
Conosci pria.

Non ti fidar d’un tratto 
Di grazia o di bonta; 
Sempre ti graflierâ 
Chi nacque gatto.

Bcrtula.

Dall‘ mio fervido 
Scacciata allora 
Vide fuggirsene 
Quell’Ape e ver;

Ma il fiore infrântonc, 
Dislrulta anedra 
Vide F origine 
Del suo piacer.

O foile invidia, 
Taior tu vuoi 
L’ allrui distruggere 
Felicita;

Ma spesso adopriti 
Ai danni tuoi, 
E il mal che făbbrichi 
Tuo mal si fa.



736

Bertola.

71.
La tigre e ii leonc.

Bertola.

Lascid i prati, e corse al fonte, 
E â specchiarsi si Iratlenne; 
Masvenlura! noii conlenne 
11 suo giubilo e raglid.

Fu scoverlo e fino al chiuso 
Fu tra fischi accompagnato; 
E il somaro mascherato 
In proverbio a noi passd.

Si sdraiârono a dormire.
Ma fur brcvi i lor riposi: 

Di ruggiti strepitosi 
Li desto l’orrendo echeggio: 
Tigri giovani, e lioni 
Per gravfssime cagioni 
Gi'an battendosi alia peggio.

0 perche, Ia ligre disse, 
Non e in qucgli eguâl saviezza! 
L’altro a lei: non farân risse, 
Quando oppri'mali vecchiezza. 
Or che infermo il corpo giace, 
Mal ti vanti di prudenza: 
Sai perche noi stiamo in pace? 
Per reciproca impolenza.

Senza denii, carchi d’ anni, 
Travagliati da malanni, 
Con incerlo e lento passo 
Trascinando il fianco lasso, 
Non so dove s’incontrărono 
Una ligre ed un lione, 
E tra lor cosi parlarono:

Or non piu fra noi tenzone;
Viene il senno coll’elă:
Che follia star sempre in guerra! 
Stiamo in pace, e per metă 
Dividiâmoci la terra.
Disse l’una, e poi che a’patti 
God6 l’altro acconsenlire, 
Ambo amici e soddisfatti

70.
IZ stNiiio niasclierato.

Disse un âsino: «Dai mondo
Voglio anch’io stima e rispetto;
Ben so come»; e cosi detto, 
,In gran manto si serro.

Inii a păscoli comparve
Con tal 'passo maestoso,z 
Che alf incognito vistoso 
Ogni bestia s’inchind.

Tu che base del tuo merto 
Veste splendida sol fai, ** 
Taci ognor, se no scoverlo 
Come l’âsino sarai.
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Dicesi poesia narrativa, o con 
o sem- 

plicemente epopea, quella che ha 
per oggetto principale il racconto 
poetico di falii eroici, storici o tra- 
dizionali, considerați nella loro gran- 
diosilă e bellezza, ed ai quali ii sen
timente popolare attribuisce spes- 
so cagioni e concorso sopra na
turali.

La poesia narrativa comprende 
questi quallro componimenti prin
cipali : il poema dotlrinale o filo
sofico, il poema epico o eroico, il 
poema cavalleresco o romanzesco, 
il poema eroicomico.

Se 1' cstensionc e 1’ importanza del coiu- 
ponimcnto poetico-narrativo nou e tanto 
grande, esso prende nome di poemctto; 
e se i fatti narrati hanno semplicemente 
carattere umano, e si riferiscono ad nna 
breve storia o leggcnda, prende nome di 
novella poetica.

11 poema dotlrinale o filosofico 
e qnollo in cui il poeta si serve 
della narrazione di falii per lo piu 
immaginari, allo scopo di esporre 
dollrine religiose, lilosofiche, morali 
e politiche, le quali ritraggono il 
sentimente e il modo di concepire 
dei suoi teinpi. II piti grande modello 
del genere F abbiamo nella Divina 
Commedia di Dante Alighieri.

11 poema dotlrinale avendo ezian- 
dio per fine Falia educazione mo
rale di un popolo, parlecipa della 
poesia didascalica; e siccome in 
esso il poeta esprime molto spesso 
i sentiment! che comniuovono il 
proprio animo, ollre in molie parii

Se numește poesia narativă, 
sau cu o vorbă greacă poesia epică,' parola greca poesia epica 
sau numai epopeă, acea a cărui 
object principal este narațiunea 
poetică a faptelor eroice, istorice 
sau tradiționale, considerate sub! 
aspectul măreței și frumusețe! lor, 
și cărora, sentimentul popular le 
atribue adesea-or! căușele și con
cursul ființelor supra-naturale.

Poesia narativă cuprinde aceste 
patru componimente principale: 
poemă doctrinală sau filosofică. 
poema epică sau eroică, poema 
cavalerescă sau romanfescă, poe
ma eroicomică.

Dacă întinderea și importanța compo- 
sițiuneY poetico-narative nu este așa de 
mare, ea are nume de poemctto (mică poe
mă); și dacă faptele povestite au un ca
racter pur omenesc și se referă la o scurtă 
istorie sau legendă, ia nume de nuvelă 
poeticii.

Poema doctrina lăsau filosofica 
este acea în care poetul se ser
vește de narațiunea faptelor de or
dinar imaginaro, pentru a desvolla 
doctrine religioase, filosofice, mo
rale și politice, care reproduc sen
timentul și concepțiunile timpurilor 
sale. Cel mai mare model al ace
stui fel de poemă l’avem in Divi
na Comediă a lui Danie Alighieri.

Poema doctrinală având lot de 
o dată de scop înalta educațiune 
morală a unul popor, participează 
de poesia didactică; și fiind-că 
prin această composițiune, poetul 
foarte des exprimă sentimentele 
care mișcă sufletul propriu, oferă
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Esempi di poesia narrativa.

72.
lvrinc*i|»io «lella Divina ComiiKMlia.

în multe părți caracterele poesiei 
lirice. In capul-de-operă lui Danie 
se găsesc tratate în mod abun
dent și sublim toate aceste genuri 
de poesiă, împreună cu cel drama
tic, care predominează așa de mult 
în cât poetul a intitulat Comedia 
creațiunea sa nemuritoare.

Nel mezzo del cammîn di noslra vila 
Mi ritrovai per una selva oscura, 
Che la diritla via era smarrita.

Ahi quanto a dir qual era e cosa dura 
Quesla selva selvaggia ed aspra e torte. 
Che nel pensier rinnova la paura!

Tanto e amara, che poco e piti morte: 
-Ma per trattâr del ben ch’i’vi trovai, 
Diro dell’altre cose, ch’io v’ho scorie.

I’non so ben ridir com'io v’entiai: 
Tant’era pien di sonno in su quel ponto, 
Che la verace via abbandonai.

Ma poi ch’io fui appie d’un colle giunto, 
La ove terminava quella văile, 
Che m’avea di paura il cor compunto, 

(îuardai in alto, o vidi le sue spalle
Vestite giâ de’raggi del .pianeta, 
Che mena dritto altrui per ogni caile.

Ailor fu la paiîra un poco queta, 
Che nel lago del cor m’era durata 
La notte, ch’i’passai con Lanla pieta.

E come quei, che con lena afiannata 
Uscito fnor del pelago alia riva, 
Si volge all’acqua perigliosa e guala;

i caratteri della poesia lirica. Nel 
capolavoro dantesco vi si trovano 
abbondantemenle e sublimamente 
trattati tutti questi generi, cd anche 
il drammatico vi predomina tanto, 
che per queslo, piti che per allre 
ragioni, il poeta chiamo Commedia 
la sua immortale creazione.

I. POEMĂ DOCTRINALĂ.
(extrase)

I. POEMA DOTTRINALE.
(estratti)
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Danie.

■ -

Per me si va nella citlă. dolenle,
Per mo si va nell’elerno dolore, 
Per me si va Ira la perdula genle.

Giustizia mosse il mio alto fattore:
Fecemi la divina poleslate,
La somma sapienza e il primo amore.

Dinanzi a me non fur cose create, 
Se non eterne, ed io eterno duro : 
I^asciale ogni speranza, voi, ch’ entrate.

Queste parole di colore oscuro
Vid’io seriile al sommo d’ una porta: 
Perch’io: Maeslro, il senso lor m’c duro.

Ed egli a me, come persona accorta: 
Qui si convien lasciare ogni sospetto ; 
Ogni vilta convien che qui sia morla.

Noi som venuti al hiogo ov’io l’lio detlo, 
Che tu vedrai le genii dolorose 
Ch’hanno perdulo il ben dello intelletlo.

E poiche la sua mano alia mia pose, 
Con lieto volto, ond’ io mi confortai, 
Mi mise dentro alle segrete cose.

Quivi sospiri, pianti ed alli guai 
Risonuvan per l’ăer senza stelle, 
Perch’ io al cominciar ne lagrimai.

Diverse lingue, orribili lavelle,
Parole di dolore, accenti d’ ira,
Voci alte e fioche, e suon di mau con ellc,

Facevano un lumullo, il qual s’aggira 
Sempre in quell’aria senza tempo linia, 
Come la rena quando il turbo spira.

E poi che a riguardâr oltre mi diedi, 
Vidi genle alia riva d’un gran fiume;

Cosi 1’ animo mio, che ancor fuggiva, 
Si voise indielro a rimirar lo passo, 
Che non lascid giammai persona vi va.

73.
Entrata aii’Infcrno.
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Perch’ io dissi: Maeslro, or mi concedi,
Ch’io sappia quali sono, e qual costume 

Le fa parâr di trapassar si pronie, 
Corn’ io discerno per lo fioco lume.

Ed egli a me: Le cose ti fien conte, 
Quando noi fermerem li noștri passi 
Sulla trista riviera d’Acheronte.

Ailor con gli occlii vergognosi e bassi, 
Temendo no ’l mio dir gli fusse grave, 
Infino al fiume di parlar mi Irassi.

Ed ecco verso noi venir per nave 
Un vecchio bianco per anlico'pelo, 
Gridando: Guai a voi, anime prave:

Non isperale mai veder lo cielo. 
]’ vegno per menarvi all’ altra riva, 
Nellc tenebre eterne, in caldo e in gelo.

E tu che se’costi, anima viva, 
Pârliți da cotesti che son morii. 
Ma poich’ei vide, ch’io non mi partiva, 

Disse: Per allre vie, per altri porii 
Verrai a piaggia, non qui, per passare: 
Piu lieve legno convien che ti porii.

E i! duca a lui: Caron, non ti crucciare; 
Vuolsi cosi cola, dove si puote 
Cid che si vuole, e piu non dimandare.

Quinci fur quete le lanose gole
Al nocchier della livida palude,
Che intorno agii occhi avea di fiamrne role.

Ma quell’anime, ch’eran lasse e nude, 
Cangiâr colore e dibattero i denii, 
Ratto che inteser le parole crude.

Bestemmiâvano Iddio e i lor parenti,
L’ umana specie, il luogo, il tempo, e il seme 
Di lor semenza e di lor nascimenli.

Poi si ritrâsser tutte quanle insieme, 
Forte piangendo, alia riva'mal văgia, 
Che atlende ciascun uom che Dio non teme.

Caron dimonio, con occhi di bragia, 
Loro accennando, tutte le raccoglie; 
Băile col reino qualunque s’adagiu.
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74.
FranccN<*a da Itimini.

Come d’ autunno si levan le foglie
L’ una appresso dell’ altra, infin che il ranio 
Rende alia lerra lutte le sue spoglie;

Sim demente il mal seme d’Adamo: 
Crittansi di quel lilo ad una ad una, 
Per cenni, com’augel per suo richiamo.

Cosi sen van no su per fonda bruna, 
Ed avanii che sian di lâ discese, 
Anche di qua nova schiera s’aduna.

Figliuol mio, disse il Maeslro cortese, 
Quelli che muoion nelfira di Dio, 
Tulii convengon qui d’ogni paese:

E pronii sono a Irapassar lo rio: 
Che la divina giuslizia li sprona 
Si, che la Ierna si volge in disfo.

Quinci non passa mai anima buona;
E pero, se Caron di le si lagna,
Ben puoi saper ornai che il suo dir suona.

Finito questo, la buia campagna
Tremd si forte, che delte spavenlo
La mente di sudore ancor mi bagna.

La lerra lagrimosa diede venlo.
Che balend una luce vermiglia, 
La qual mi vinse ciascun sentimente;

E caddi, come l’uom cui sonno piglia.
Danie.

(Inferno III.)

Poscia ch’io ebbi il mio dollore udilo 
Nomâr le doime antiche c i caval ieri, 
Pietii mi vinse, e fui quasi smarrito.

te cominciai: Poeta, volenlieri
Parlerei a que’duo che insieme van no, 
E paiono si al venlo esser leggieri.

Ed cgli a me: Vedrai, quando saranno 
Piu presso a noi; e lu ailor li prega 
Per quell’ amor che i mena; e quei verranno.

Si tosto come il venlo a noi li piega,
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Mossi la voce: O ânime affannale, 
Venite a noi parlar, s’ altri noi niega.

Quali colombe* dai disio chiamate, 
Con 1’aii aperte e ferme, al dolce nido 
Volan per l’aer dai voler portate;

Colali uscir della schiera ov’e Dido,
A noi venendo per l’aer maligno, 
Si forte fu l’aflettuoso grido.

O animal grazîoso e benigno,
Che visitando vai per l’aer perso
Noi che lignemmo il mondo di sanguigno:

Se fosse amico il re dell’universo,
Noi pregheremmo lui per la tua pace, 
Poiche hai pielâ del nostro mal perverso.

Di quel che udire e che parlar ti piace • 
Noi udiremo e parleremo a vui, 
Menire che il vento, come fa, si tace.

Siede la terra, dove nata fui,
Su la marina dove il Po discende
Per aver pace co’seguaci sui.

Amor, che al cor gentil ratto s’apprende,
Prese costui della bella persona
Che mi fu lolta, e il modo ancor m’oH'ende.

Amor, che a nullo amato amar perdona,
Mi prese del costui piacer si forte,
Che, come vedi, ancor non mi abbandona.

Amor condusse noi ad una morte :
Caina attende chi ’n vita ci spense.
Qucste parole da lor ci fur porte.

Da che io intesi quelle anime ofiense, 
Chinai ’l viso, e lanto -il tenni basso, 
Finche il Poeta mi disse: Che pense?

Quando risposi, cominciai: O lasso,
Quanti doici pensier, quanto disio
Mend costoro al doloroso pâsso!

Poi mi rivolsi a loro, e paria' io,
E cominciai: Francesca, i tuoi martiri
A lagrimar mi fanno tristo e pio.

Ma dimmi: al tempo de’ doici sospiri,
A che e come concedeltc Amore, 
Che conosceste i dubbiosi deșiri?
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75
II conic IJ^olmo.

La bocea sollcvo dai fiero paslo
Quel peccator, Ibrbendola a’ capelli
Del capo, ch’egli avea direlro guasto.

Doi comincio: Tu vuoi ch’ io rirmovelli 
Disperalo dolbr che il cuor mi preme, 
Giîi pur pensando, prfa eh’io ne favelli.

Ma se le mie parole esser den seme, 
Che frutti infamia al (radilor eh'io rodo, 
Parlar e lagrimar vedrai insieme.

T non so chi tu sie, ne per che modo 
Venuto se’quaggiii: ma Fiorentino 
Mi sembri veramenle, quand’ i’ t’ odo.

Tu clei saper ch* io fui *1 conte l’golino, 
E quesli l’Arcivescovo Buggieri: 
Or ti diro perch’ i’ son tal vicino.

Danie, 
(Inlcrno V.)

Ed ella a ine: Nessun maggior dolore, 
Che ricordarsi del tempo felice 
Nella miseria: e cid sa il tuo doltorc.

Ma se a conoscer la prima rădice 
Del nostro amor tu hai cotanto afletto, 
Fard come colui che piange e dice.

Noi leggevamo un giorno per diletto 
Di Lancilotto, come amor Io strinse: 
Soli eravamo e senza alcun sospelto.

Per piii fiale gli occhi ci sospinse 
Quella lettura, e scolorocci il viso; 
Ma solo un punlo fu quel che ci vinse.

Quando leggemmo il disiato riso
Esser bacialo da cotanto amante, 
Questi, che mai da me non fia diviso,

La bocea mi bacio tutto tremante: 
Galeotto fu il libro e chi lo scrisse: 
Quel giorno piti non vi leggemmo avante.

Menire che I’uno spirto queslo disse, 
L’altro piangeva si, che di pietade 
lo venni meu, cosi eoni’ io morisse:

E caddi, come corpo inorto cade.
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Che per 1' eftetto de’ suoi ma’ pensieri 
Fidandomi di lui, io fossi preso 
E poscia morto, dir non e mestieri.

Perd quel che non puoi avere inleso, 
Cioe come la morte mia fu cruda, 
Udirai, e saprai se m’ ha ofleso.

Breve pertugio dentro dalia muda 
La qual per me ha il titol della fame, 
E in che conviene ancor ch’ altri si chiuda,

M’ avea mostrato per lo suo forame 
Piii lune giâ, quand’ i’ feci il mal sonno 
Che del futuro mi squarcio il velame.

Questi pareva a me maestro e donno, 
Cacciando il lupo e i lupicini al monte, 
Per che i Pisân veder Lucea non ponno.

Con cagne magre, studîose e conte, 
Gualandi con Sismondi e con Lanfranchi 
S’ avea messi dinanzi dalia fronte.

In picciol corso mi pareano slanchi 
Lo padre e i figli, e con F acute scane 
Mi parea lor veder fdnder li fianchi.

Quando fui deșt o innanzi la dimane, 
Pianger sentii fra il sonno i miei figliuoli, 
Ch’eran con meco, e dimandar del pane.

Ben se’ crudei, se tu giâ non ti duoli, 
Pensando cid ch’ al mio cor s’ annunziava: 
E se non piangi, di che pianger suoli?

Giâ dran desti, e F ora s’ appressava
Che il cibo ne soleva esser addotto, 
E per suo sogno ciascun dubitava.

Ed io sentii chiavar Fuscio di sotto 
All’orribile torre: ond’io guardai
Nel viso a’miei figliuoli senza far motlo. 

l’non piangeva, si dentro impietrai:
Piangevan elli, ed Anselmuccio mio 
Disse: Tu guardi sî, padre; che hai?

Perd non lagrimai, ne rispos’io
Tutto quel giorno, ne la nottc appresso, 
Infin che F altro sol nel mondo uscio.

Come un poco di raggio si fu messo
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Danie.
(Inferno XXXIII.)

Nel doloroso carcere, ed io scorsi
Per quattro visi il mio aspetto slesso,

Ambo le mani per clolor mi morsi.
E quei, pensando ch’ io il fessi per vogi ia 
Di manicâr, di subito levorsi,

E dtsser: Padre, assai ci fia men doglia, 
Se tu mangi di noi: tu ne vestisti 
Quesle misere carni, e tu le spoglia.

Quelâmi ailor per non farli piti triști: 
Quel di e l'allro stemmo lutti muți 
Ahi dura lerra, perche non t’apristi?

Poscia che fum mo al quarlo di vcnuti, 
Gaddo mi si gitto disteso a’piedi, 
Dicendo: Padre mio, che non m’aiuti?

Quivi mori; e, come tu mi vedi, 
Vid’io cascâr li tre ad uno ad uno 
Tra il quinto di e il sesto: ond’ io mi diedi

Giâ cieco, a brancolar sovra ciascuno.
E due di li chiamai, poiche fur morii;
Poscia, piu che il dolor, pole il digiuno.

Quand’ ebbe detto cio, con gli occhi torti, 
Riprese il teschio misero co’ denti, 
Che furo all’ osso, come d’ un can, forti.

Ahi Pisa, vituperio delle genți
Del bel pacse la, dove il si suona;
Poiche i vicini a te punir son lenti,

Muovansi la Capraia e la Gorgona, 
E fâccian siepe ad Arno in su la foce, 
Si ch' egli annieghi in te ogni persona.

Che se il Conte Ugolino aveva voce
D’ aver tradita te delle castella,
Non dovei tu i figliuoi porre a lai eroce:

Innocenti facea F etâ novella,
Novella Tebe, Uguccione e ’l Brigala, 
E gli allri due che il canto sjiso appella.
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7(5.
Incontro con Nordcllo.

Prima che sii lassu, tornar vedrai 
Colui che giii si coprc dclla costa, 
Si che i suoi raggi tu romper non fai.

Ma vedi lâ un’ anima, che' posta 
Soia soletta verso noi riguarda: 
Quella ne insegncrâ la via piu tosla.

Venimmo a lei: 0 anima lombarda, 
Come ti stavi altera e disdegnosa, 
E nel inover degli occhi onesta e larda!

Elba non ci diceva alcuna cosa:
Ma lasciăvane gir, solo guardando 
A guisa di leon quando si posa.

Pur Virgilio.si trasse a lei, pregando
Che ne mostrasse la miglior săli la:
E quella non rispose al suo dimando:

Ma di nostro paese e della vita
C’ inchiese. E il dolce Duca incominciava:
Mantova.... E F ombra. tul ta in se romi la,

Surse ver lui del luogo ove pria slava, 
Dicendo: O Mantovano, io son Sordello 
Della lua lerra. E F un l’altro abbracciava.

Ahi serva Italia, di dolore ostello,'
Nave senza nocchiero in gran tempesta, 
Non donna di provincie, ma bordello!

QuelF ânima gentil fu cosi presta,
Sol per lo dolce suon dclla sua terra, 
Di fare al cilladin suo quivi festa:

Ed 6ra in te non stanno senza guerra
Li vivi tuoi, e F un 1’ altro si rode
Di quei che un muro ed una fossa serra.

Cerca, misera, intorno dalie prode
Le tue marine: e poi ti guarda in seno
Se alcuna .parte in te di pace gode.

Che val, perche ti racconciasse il freno 
(iiustiniano, se la sella 6 vota?
Senz’ esso fora la vergogna meno.

Ahi gente, che dovresti esser devota,
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E lasciar seder Cesar nella sella, 
Se bene intendi cio che Dio ti nota!

Guarda com’esta fiera e falia felia,
Per non esser corretla dagii sproni, 
Poi che ponesti mano alia predella.

O Alberlo Tedesco, che abbandoni
Coslci ch’e falia indomita e selvaggia,
E dovresti inforcar li suoi arcioni,

Giusto giudicio dalie stelle caggia
Sovra il tuo sangue, e sia nuovo cd aperto, 
Tal che il tuo successdr temenza n’ăggia:

Che avele tu e il tuo padre soflferto,
Per cupidigia di costa distretli,
Che ii giardin dell’ imperio sia diserlo.

Vieni a veder Montecchi e Cappclletti, 
Monaldi e Filippeschi, uom senza cura: 
Color giâ triști, e costor con sospetti.

Vien crudei, vieni, e vedi la pressura 
De' tuoi gentili, e cura lor magagne, 
E vedrai Sanlafior com’ e sicura.

Vieni a veder la tua Roma che piagne, 
Vedova, sola, e di e notle chiama: 
Cesare mio, perclie non m’accompagne ?

Vieni a veder la gente quanto s’ ama;
E se nulla di noi pietâ li muove, 
A vergognar ti vien della tua faina.

E se licito m’e, o sommo Giove,
Che foști in terra per noi cruci lisso,
Son li giusti occhi tuoi rivolti altrove?

O e preparazion, che nell* abisso
Del tuo consiglio lai per alcun bene, 
In tutlo dall* accurgcr noslro scisso?

Che le terre d’ Italia Iulie piene
Son di liranni, ed un Marcel divenla 
Ogni villân che parlcggiando viene.

Fiorenza mia, ben puoi esser contenta 
Di (fucsia digression che non ti tocea, 
Merce del popol tuo che si argomenla.

Molii han giuslizia in cor, ma lardi scocca, 
Per non venir senza consiglio all’ arco: 
Ma il popol tuo T ha in sommo della bocea.
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Danie.
(Purgatori© VI.)

Dicesi propria mente poema epico 
od eroico quello che, con verso 
elevatissimo, narra un’ azione ce
lebre vera o leggendaria, ed in 
cui il poeta, per accrescere mera- 
viglia e diletto, mescola a falii 
possibili avvenimenti straordinarî 
e sopranaturali.

La Geriutatennnc liberala di Torquato 
Tasso e il piu perfetto esempio di poema 
cpico che illustri la letteratura italiana: 
e quando dico italiana, inutile soggiun- 
gere che vogi io di re moderna * td uni
versale, giacche nessuna nazione d’ Eu-

Ho citato il părere di Eliadc-Radulescu nou 
sprijini zi- perche riputassi neccssario di confortare il mio

Se numește poemei' epică sau 
eroică acea care cu versul cel 
mai ales, narează o acțiune cele
bră istorică sau legendară, și în 
care poetul pentru a mări încân
tarea și plăcerea, amestecă faptele 
posibile cu întâmplările extraordi
nare și supranaturale.

Ierusalimul liberat (adică scăpat de sub 
jugul necredincioșilor) al lui Torquato 
Tasso, este poema epică cea mal perfectă 
a litcratureT italiene, și când zic italiene, 
este inutil să adaug că. înțeleg modernă * 
și universală, căci nici o națiune din Eti-

* Torquoto Ta*»n inilcuțește limba italiană (mai bine ar li «lis literatura), cu epupea cea 
mal serioasă a litera tur el moderne, epopeii în adectr clasică...... și remâne ca un model de. epupea 
a jtoesiel moderne.—1. Heliade liudulcscu .Curcu de Pocsie generale".

Am citat părerea lui El iade Hadulescu, nu 
pentru câ am crezut necesar de a 
selc mele cu opiniunea unei așa mare autori- asserto cui giudizio di si alta autoritâ, mu per

Molii rifiiîlan lo comune incarco;
Ma il popol tuo sollecito risponde
Senza chiamare, e grida: 1’ mi sobbarco.

Or ti fa lieta, che tu hai bon onde: 
Tu ricca, tu con pace, tu con senno ; 
S’ io dico ver, 1’ eftetto noi nasconde.

Alene e Lacedemona, che fenno,
L’ antiche leggi, e furon si civili,
Fecero al viver bene un picciol cenno

Verso di te che fai lan te sotlili 
Provvedimenti, che a mezzo novembre 
Non giunge quel che tu d’ ottobre fiii.

Quante volte del tempo che rimembre, 
Legge, moneta, e ufficio, e costume 
Hai tu mutate, e rinnovato membre!

E sen beii li ricorda, e vedi lume, 
Vedrai te simiglianle a quella informa, 
Che non pud trovar posa in su le piume, 

Ma con dar volta suo dolore scherma.
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Tasso.

Canto 1’armi pietose e ’l Capitano 
Che ’l gran sepolcro libero di Cristo. 
Molto egli opro col senno e con la mano: 
Molto sofirî nel glorioso acquisto : 
E invan l’Inferno a lui s’oppose, e invano 
S’armo d’Asia e di Libia il popol mișto; 
Che il Ciel gli die favore, e sotto ai sânii 
Segni ridusse i suoi compagni erranti.

O Musa, tu che di cacluchi allori 
Non circondi la Ironie in Elicona, 
Ma su nel cielo infra i beati cori 
Hai di slelle iînmortali aurea corona, 
Tu spira al petlo mio celești ardori, 
Tu rischiara il mio canto, e tu perdona 
Se inlesso fregi al ver, se adorno in parte 
D’altri diletti, che de’tuoi, Ie carte.

Sai che Iii cor re il mondo, ove piu verși 
Di suc dolcezze il lusinghier Parnaso;
E che ’l vero condito in molii verși,* 
I piu schivi alleltando ha persuaso; 
Cosi a 1’ egro fanciul porgiamo aspersi 
Di suavi licor gli orii del vaso: 
Succhi amari ingannato inlanto ei beve, 
E da 1’ inganno suo vila riceve.

II. POEMĂ EPICĂ.
(extrase)

II. POEMA EPICO.
(estratti)

ropa pud pretendere di eguagliare la 
gloria delle lettere italiane. (Si confronti 
eolla Gerusalemme del Tasso, il Paradiso 
Perdulo di Milton, la Messiadc di KIop- 
stock e 1’ Enricheide di Voltaire).

mostrare in qual conto nu gran letterato nune- 
no ticne i capi d’ opera della letteratnra ita
liana. E qui ini terna acconcio di dichiarare 
eh’ io considere il Itadulesco, non solamente șic- 
come il padre della letteratnra rumena, ma 
quale primo fra coloro che intescro in che con
sista lo spirito della vera letteratnra. Le tra- 
duzioni che qnest’ uouio di geuio diede alia

tate, ci pentru a arăta cum se judecii de către 
adevărat i oameni de litere capii do opera ai 
literatureî italiene. Și aci ’mî vine oportun să 
declar că eu consider pe Eliade Radulescu, nu 
numai ca părintele literatureî române, ci ca 
cel d'întfiifi printre acei cari au înțeles în ce 
constă spiritul adevăratei literaturi. Traduce
rile unor cântece din Ierusalimul liberat și din

77.
Principiu «IrBIa „GcriiNalcninie liberata”.

ropa nu poate să pretindă de a egala gloria 
literilor italiene. (Să se compare cu Ieru
salimul liberat al lui Tasso, Paradisul 
pierdut al JuI Milton, Mesiada lut Klop- 
stock și Henriada lui Voltaire).
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78.
Concfilio <lei Demoni.

Divina Comcdid, pe care acest om de geniu le 
a dat României, acum trei-deci de ani, ar 
fi destul pentru a face ca numele sCu sil fie 
onorat în or-care țară civilizații. Dar aș putea 
sil vorbesc de traducători valoroși, flirt să citez 
pe Doamna Maria .Petre Chitiu? Numele ace
stei doamne foarte distinsă —care pentru feri
cirea literilor frumoase nu numai trăiește dar 
este încă tînărt — eu l’asoeiez cu cel mai mare 
respect cu acela al lui Eliade Radul eseu. Ea a 
înzestrat România cu cea d'întăiu. cea mai 
exactă și singură traducere complectă a Divi
nei Comedie a lui Dante, adică a inonumen-

Chiama gli abitator de l’ombre eterne 
II râuco suon de la tartârea tromba : 
Treman le spaziose atre caverne, 
E 1’ aer cieco a quel romor rimbomba; 
Ne si slridendo mai da le superne 
Regioni del cielo il folgor piomba, 
Ne si scossa giammai trema la terra 
Quando i vapori in sen gravida serra.

Tosto gli dei d’ abisso in varie torme 
Concârron d’ ogn’ intorno a 1’ alte porte. 
Oh come strane, oh come orrfbil forme! 
Quant’ e negii occhi lor terrore e morte! 
Stâmpano alcuni il suol di Perine orme, 
E ’n fronte umana han chiome d’ ângui attorle; 
E lor s’aggira dietro immensa coda, 
Che, quasi sferza, si ripiega e snoda.

Qui miile immonde Arpie vedresti, e miile 
Centauri e Stingi e pâllidc Gorgoni;
Molie e mol te latnir voraci Scille, 
E fischiar Idre, e sibilar Pitoni; 
E vomitat Chimere atre faville: 
E Polifemi orrendi, c Gerîoni;
E in novi mostri, e non piu intesi o visti, 
Diverși aspetli in un confusi e miști.

D’essi parte a sinistra, e parte a destra 
A seder vanno al crudo re davante. 
Siede Pluton nel mezzo, c con la deșira 
Sostien lo sceltro ruvido e pesante; 
Ne tanto scoglio in mar ne rupe alpeslra,

Rumania, or sono 3(J anui. di alcuni cauți della 
Geruealemme liberata c di qualche brano della 
Divina Comnicdia basterebbero a farm- rispet- 
tato il nome presso ogni nazione civile. Ma 
posso io pariate di valenti tvaduttori rumeni 
di opere italiano, senza citare la valentissiina 
Maria Pietro Cliizzo? II nome di questa dis- 
tinta .«ignora — per fortuna delle bel le let- 
tere non‘solo vivente ma giovine ancora — 
io lo associo con rispetto sommo a quello di 
Eliadc-Radulesco. Essa ha dato alia Rumania 
la prima, la piu esatta, la sola completa Ira- 
duzione della Divina, Commedia di Dante, vale
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a dire del piu grande monumente letterario 
dell* Europa moderna. E tal'opera merita plauso 
dagl’ Italian! prima, giacclie la gloria delle 
nost re lettere merce di essa brilla piu splendida 
in un paese dove solo il nome di Dante era noto: 
e dai Rumeni poi. clic in grazia di si intelli- 
gente traduzione—certo piu merite voie di lode 
di talune opere originali — vedrauno innal- 
zarsi a piu alto volo una nuova letteratura. 
in un paese ove oggi 1' arte del bel lo stile tenta 
uppena la forai delle proprie aii.

Ne pur Calpe s’ innalza o ’l magno Alianțe, 
Ch’ auzi lui nou paresse un pfcciol col le; 
Si la gran Ironic e le gran corna estolle.

Orrida maestâ nel fero aspetlo 
Terrore accresce, e piii superbo il rende: 
Kosseggian gli occhi, e di veneno infetto, 
Come infâusla cometa, il guardo splendc; 
(îl ’involve il mento, e su 1’ irsulo pelto 
ispida e foita la gran barba scende;
E in guisa di vorăgine profonda 
S’ apre la bocea d’ alro sangue immonda.

Qual i fumi sulfurei ed infiammati 
Escon di Mongibello, e ’l puzzo e ’l tuono; 
Tal de la fera bocea i negri fiali, 
Tal il fetore e le faville sono.
Mentrc ei parlava, Cerbero i latrati 
Represse, e F Idra si fe’ muta al suono; 
Resto Cocito, e ne tremâr gli abissi; 
E in questi delii il gran rimbombo udissi:

Tartarei Numi, di seder piii degni 
La sovra il Sole, ond’ e 1’ origin voslra, 
Clie mcco gin dai piii feliei regni 
Spinse il gran caso in questa orrfbil chiostra; 
Gli anlichi alinii sospetti ei feri sdegni 
Noii son Iroppo, e l’alta impresa nostra. 
Or colui reggc a suo voler le stelle, 
E noi siam giudicali aline rubelle.

Ed invece del di sereno e puro, 
De l’ăureo Sol, de gli stellati giri, 
N’ha qui rinchiusi in questo abisso oscuro, 
Ne vnol ch’ al primo onor per noi s’ aspiri; 
E poscia (alii quanto a ricordarlo e duro!

tului cel mai admirabil al literatureî Europene. 
Și ast-fel de operă merită laude din partea 
Italienilor întâiu, căci gloria literilor noastre, 
mulțumirea ei, strălucește maî vină într'o țarii 
unde numele lui Dante era pilnft astil-<li abia 
cunoscut, și apoi din partea Romfinilor, cari 
prin ast-fel do traducere — demnii de maî mare 
laudil de cât unele opere originale — vor vedea 
ridicându-se cu un sbor maî ’nalt o nouă lite
ratură, într'o țară unde astă-di arta stilului 
frumos abia încearcă puterea aripilor sale.
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Quest’e quel che piii inaspra i miei martiri) 
Ne’ bei seggi celești ha 1’ uom chiamato, 
L’uom vile, e di vil fango in terra nato.

Ne cio gli parve assai; ma in preda a morte, 
Sol per farne piii danno, il Figlio diede. 
Ei venne, e ruppe le tarlâree porte, 
E porre oso ne’regni noștri il piede, 
E trame 1’ alme a noi dovute in sorte, 
E riportarne al ciel si ricche prede, 
Vincitor trîonfando, e in nostro scherno 
L’insegne ivi spiegar del vinto inferno.

Ma che rinnovo i miei dolor parlando? 
Chi non ha giâ le ingiurie nostre intese? 
Ed in qual parte si Irovo, ne quando, 
Ch’egli cessasse da l’usate imprese? 
Non piii dessi a l’antîche andar pensando; 
Pensar dobbiamo a le presenti olîese. 
Deh non vedete omâi corn’ egli tenti 
Tutte al suo cullo richiamar le genți?

Noi trarrem neghiltosi i giorni e l’ore, 
Ne degna cura fia che ’l cor n’accenda? 
E soflrirem che forza ognor maggiore 
11 suo popol fedele in Asia prenda? 
E che Giud&i soggioghi? e che ’l suo onore, 
Che ’l nome suo piti si dilați c stenda? 
Che suoni in altre lingue, e in allri cârmi 
Si scriva, e inci'da in novi bronzi e in marmi?

Che sian gl’ idoli noștri a terra sparsi ? 
Che i noștri altari il mondo a lui converta? 
Ch’a lui sospesi i voti, a lui sol arși 
Siano gl’incensi, ed auro e inirra ofierla? 
Ch’ ove a noi tempio non solea serrarsi, 
Or via non resti a l’arti nostre aperla?
Che di tant’ alme il solito tributo
Ne manchi, e in voto regno alberghi Pluto?

Ah! non fia ver; che non son anco estinti 
Gli spirli in voi di quel valor priiniero, 
Quando di ferro e d’alte fiamme cinti 
Pugnammo giâ contra il celeste impero. 
Fummo, io noi nego, in quel conflitlo vinii; 
Pur non manco virtute al gran pensiero:
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Intanto Erminia infra l’ombrose piante 
D’antica selva dai cavallo e scurta;
Ne piîi guverna il (ren la man tremante, 
E mezza quasi par tra viva c morta.
Per tanle strade si raggira e tante
11 corridor che ’n sua balia la porta, 
Ch’alfin da gli occhi alinii pur si dilegua; 
Ed c soverchio omâi eh* altri la segua.

Tasso.
(Gcrusaleiiinie Liberata IV.)

79.
ICrininia Tra i psiNtori.

Diede, che che si fosse a lui vittoria; 
Rimase a noi d’ invitlo ardir la gloria.

Ma perche piti v’indugio? itene, o miei 
Fidi consorți, o mia potenza c forzc: 
Itc veloci, ed opprimete i roi, 
Pria che il lor poter piu si rinforze;
Pria che tutt'arda il regno de gli Ebrei, 
Questa fiamma crescente ornai s’ammorze. 
Fra loro entrate e in ullimo lor danno 
Or la forza s’adopri ed or l’inganno.

Sia destin cio eh’ io voglio: altri disperso 
Sen vada errando; altri rimanga ucciso; 
Altri, in cure d’amor lascive immerso, 
Idol si laccia un dolce sguardo e un riso; 
Sia ’l ferro incontro al suo rellor converse 
Do lo stuol ribcllanle e in se diviso; 
Pera il campo e ruini, e resti in tutlo 
Ogni vesligio suo con lui distrutto.

Non aspettâr gifi Palme a Dio rubelle 
Che fosser queste voci al fin condotle; 
Ma fuor volando a riveder le sicile 
Giâ. se n’uscian da la profunda noile, 
Come sonanli e torbide procelle 
Che vengan fuor de le nai ie lor grotle 
Ad oscurar il cielo, a portar guerra 
Ai gran regni del mare e de Ia terra.
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Qual dopo lunga e faticosa caccia 
Tornansi mesli ed anelanli i câni, 
Che la fura perduta âbbian di traccia, 
Nascosa in selva, da gli aperti piani; 
Tal pieni d' ira e di vergogna in faccia 
Riedono stanchi i cavalier cristiani. 
Ella pur fuggo, e timida e smarrita 
Non .si volge a mirâr s’anco 6 seguila.

Fuggi tutta la notte, e tu tio ’l giorno 
Errd senza consiglio e senza guida, 
Non udendo o vedcndo allro d’intorno, 
Che le lâgrime sue, che le sue strida. 
Ma ne 1’ ora che ’l Sol dai carro adorno 
Scioglie i corsieri, e in grembo al mar s’annida, 
Giunse del bel Giordano a le chiare acque, 
E scesce in riva al fiume, e qui si giăcque.

Cibo non prende giâ; che de’suoi mali 
Solo si pasce, e sol di pianto ha sete: 
Ma il sonno, che de’miseri mortali 
E col suo dolce oblio posa e quîete, 
Sopi co’sensi i suoi dolori, e Pali 
Dispiego sovra lei placide e chete; 
Ne peru cessa Amor con varie forme 
La sua pace lurbâr mente’ella dorine.

Non si desto fin che garrir gli augelli 
Non senii lieti e salutar gli albori, 
E mormorar il fiume e gli arboscelli, 
E con 1’ onda scherzar 1’ aura e co’ fiori. 
Apre i lânguidi lumi, e guarda quelli 
Alberghi solitari de’pastori, 
E parle voce udir tra l’acqua e i râmi, 
Ch’a^i sospiri ed al pianto la richiami.

Ma son, mente’ella piange, i suoi lamenli 
Rotii da un chiaro suon ch’a lei ne viene, 
Che sembra, ed e, di pastorali accenli 
Mișto e di boscherecce inculte avene. 
Risorge, e lâ, s’indrizza a passi lenti, 
E vede un uom caniito a l’ombre amene 
Tesser fiscelle a la sua gregge accanto, 
Ed ascoltar di tre fanciulli il canto.
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Vedendo quivi comparir repente 
Le insolite armi, sbigottfr costoro; 
Ma li saluta Erminia, e dolcemente 
(iii affida, e gli occhi scopre e i bei crin d’ oro. 
Seguile, dice, avventurosa genle, 
Al Ciel dilelta, il bel vostro lavoro; 
Che non portano giâ guerra quest’ arini 
A l’opre vostre, ai voștri doici cârmi.

Soggiunse poscia: O padre, or che d’intorno 
D’ alto Jncendio di guerra arde il paese, 
Come qui state in placido soggiorno 
Senza lemer le militari oflese?
Figlia, ei rispose, d’ogni oltrâggio e scorno 
La mia famiglia e la mia greggia illese 
Sempre qui fur; ne strepilo di Mărie 
Ancor turbo questa remota parte.

0 sia grazia del Ciel, che l’umiltade 
D’innocente pastor șalvi e sublime, 
O che, siccome il folgore non cade 
In basso pian ma su l’eccelse cime, 
Cosi il furor di peregrine spade 
Sol de’gran re 1’aliere teste opprime; 
Ne gli âvidi soldați a preda alletta 
La nostra poverta vile e negletla:

Al Ir ui vile e negletla, a me si oara, 
Che non bramo tesor, ne regal verga; 
Ne cura, 6 voglia ambiziosa o avara 
Mai nel tranquillo del mio pe tio alberga. 
Spengo la sete mia ne l’acqua chiara, 
Che non tem’io che di venen s’asperga; 
E questa greggia e l’orlicel dispensa 
Cibi non compri a la mia parca mensa.

Che poco e ’l desiderio e poco e ’l nostro 
Bisogno, onde la vila si conservi.
Son ligii miei questi ch’addilo e mostro, 
Custodi de la mandra, e non ho servi. 
Cosi men vivo in solilario chioslro, 
Saltar veggendo i capri snelli e i cervi, 
Ed i pesci guizzar di questo fiunie, 
E spiegar gli augellelti al ciel le piume.
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Tempo giâ fu, quando piti 1’ uom vaneggia, 
Ne Fetii prima, ch’ebbi altro desio, 
E disdegnai di pasturar la greggia, 
E fuggfi dal'paese a me națio: 
E vissi in Menii un tempo, e ne la rcggia 
Fra i miniștri del re fui posto anclr io;
E benche fossi guardîan de gli orii, 
Vidi e conobbi pur Finique corti.

E lusingato da speranza ardila;
Soiîrii lunga stagion cid che piu spiace: 
Ma poi ch’insieme con l’etâ fiorita 
Manco la speme e la baldanza audace, 
Piansi i jiposi di quesl’ umil vila, 
E sospirai la mia perduta pace;
E dissi: o corte, addio! Cosi, a gli amici 
Boschi tornando, ho tratto i di feliei.

Mentr’ ei cosi ragiona, Ermina pende 
Da la soave bocea intenta e cheia: 
E quel saggio parlar, eh’ al- cor le scende, 
De’sensi in parte le procelle acqueta. 
Dopo molto pensar, consiglio prende 
In quella solitudine secreta 
Infino a tanto almen farne soggiorno, 
Ch’ agevoli fortuna il suo ritorno.

Onde al buon vecchio dice: O forlunato, 
Ch’un tempo conoscesli il mâlc a prova. 
Se non t’invidi il Ciel si dolce slato, 
De le miserie mie picta li mova; 
E me teco raccogli in questo grato 
Albergo, ch’abitar teco mi giova. 
Forse fia che ’l mio cor infra quesl’ombre 
Del suo peso mortal parte disgombre.

Che se di gemme e d’ or, che ’l vulgo adora, 
Si come idoli suoi, tu fossi vago, 
Potresti ben, tante n’ho meco ancora, 
Renderne il tuo desio contenlo e pago. 
Quinci, versando da’begli occhi fora 
Umor di doglia cristâllino e vago, 
Parte narro di sue fortune; e inlanto 
11 pietoso pastor pianșe al suo pianto.

Tasso.
(Gerusălciii ine Liberata VII.)
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L’ottava e la strofa piu comune** 
mente adottata per questo cpmpo- 
nimenlo, nel quale riusci primo e 
celeberrimo Lodovico Ariosto col 
suo Orlando furioso.

III. POEMA ROMANZESCO
(estratti)

III. POEMĂ KOMANȚESCĂ.
(extrase)

80.
Principie <leir Furioso**.

Le^donnej i cavalier, l’arme, gli amori 
Le cortesie, l’andâci imprese io canto, 

’Che furo al tempo clic passaro i Mori 
D’Africa il mare, e in Francia nocquer tanlo, 
Seguendo l’ire e i giovenil furori 
D’Agramante lor re, che si die vanto 
Di vendicâr la morte di Troiano 
Sopra re Carlo imperator romano.

Diro d’Orlando, in un medesmo Irallo, 
Cosa non detla in prosa mai, ne in rima; 
Che, per amor, venne in furore e matto, c 
D’uom che si saggio ora stimato prima: 
Se da colei che tal quasi m’ha fatto, 
Che ’1 poco ingegno ad or ad or mi lima, 
Me ne sară perd tanlo concesso 
Che mi basti a tinir quanlo ho promesso.

Ariosto.

II poema cavalleresco e la nar- 
razinnc poetica delle imprese e 
prodezzc atlribuite ai Cavalieri er- 
ranti della Tavola rotonda, d’ Artii 
Re d’Inghilterra, e dei Paladini di 
Carlo Magno Re di Francia. Esso 
si chiama anche romanzesco per-

Poema cavaleresc^ este na
rațiunea poetică, a întreprinderilor 
și a actelor de valoare care se a- 
tribue Cavalerilor eranți al Mesei 
rotunde, ai lui Artu regele Angliei, 
și ai Paladinilor lui Carol cel Marc 
regele Franței. Ea se numește si ’ .  t
poemă romanlesca, pentru că e 1 che scritto in lingua romanza, cioc 
scrisă în limba romană, adică în lingua derivata dai latino, e per- 
limbă derivată din Lalinesce si | che il soggetto ne e tolto dai ro- 
pentru că subiectul ei e hiat din! manzi medioevali.
romane de la Evul mediu.

Strofa de 8 versuri și de 11 si
labe e adoptată pentru asl-fel de 
poemă, în care s’a arătat primul și 
foarte celebru Ludovico Ariosto cu 
al seu Orlando Furioso.
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81.
Fuga <li Angelica.

I

Fugge tra selve spaventose e scure, 
Per lochi inabitati, enni e selvaggi. 
11 mover delle frondi e di verzure, 
Che di cerri sentia, d’olmi e di faggi, 
Fatto le avea con subite paure 
Trovar di qua e di lâ strani vfaggi; 
Ch’ ad ogni ombra vedula o in monte o in văile 
Temea Rinaldo aver sempre alle spalle.

Qual pargoletta damma o capriola 
Che, tra le fronde del națio boschelto 
Alia madre vedula abbia la gola 
Stringer dai pardo, e aprirle ’l fianco o ’l pelin, 
Di selva in selva dai crudei s’invola, 
E di paiira trema e di sospetto;
Ad ogni slerpo che passando tocea, 
Esser si crede all’empia fera in bocea.

Quel di e la notte e mezzo l’allro giorno 
S’andd aggirando. e non sapeva dove: 
Trovossi alfin in un boschelto adorno; 
Che lievemente la fresca aura move. 
Due chiari rivi mormorando intorno 
Sempre l’erbe vi fan tenere e nove; 
E rendea ad ascollar dolce concento, 
Rotto tra picciol sassi, ii correr lenlo.

Quivi parendo a lei d’esser siciira, 
E lonlana a Rinaldo miile miglia, 
Dalia via stanca e da Festiva arsura, 
Di riposare alquanto si consiglia; 
Tra’fiori smonta, e lascia alia pastura 
Andare il palafren senza la briglia; 
E quel va errando intorno alle chiare onde, 
Che di fresca erba avean piene le sponde.

Ecco non lungi un bel cespuglio vede 
Di spin fioriti e di vermiglie rose, 
Che delle liquide onde al speech io siede, 
Chiuso dai sol fra raite quercie ombrose; 
Cosi volo nel mezzo, che concede 
Fresca slanza fra l’ombre piu nascose ;
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I

Giace in Arâbia una vallelta amena, 
Lonlana da cilladi e da villaggi, 
Cli’all’ombra di due monti e lutla piena 
D’antfqui abeli c di robusli laggi. 
II sole indarno il chiaro di vi mena; 
Che non vi puo mai penetrar coi raggi, 
Si gli e la via da folii râmi tronca; 
E quivi entra sotlerra una spelonca.

Sotto Ia negra selva una capace 
E spazi'osa grotla .entra nel sasso, 
Di cui la fronte l’edera seguace 
TuLta aggirando va con storto passo. 
In questo albergo ii grave Sonno giace: 
L’Ozio da un canto corpulenlo e grasso; 
Da l’allro la Pigrizia in terra siede, 
Che non puo andare, e mal reggesi in piede.

Lo smemoralo Oblio sta su la porta; 
Non lascia entrar ne riconosce alcuno;

82.
IZAIbei'go <lel Sonno.

Arioslo.
(Orlando Furioso, I.)

E la foglia coi râmi in modo c misia, 
Che ’l sol non v* entra, non che minor visla.

Dentro lelto vi fan lenere erbelte, 
Ch’invitano a posar chi s’appresenta. 
La bella donna in mezzo a quel si mctle: 
Ivi si corca, ed ivi s’addormenta. 
Ma non per lungo spazio cosi stette, 
Che un calpestio le par che venir senta: 
Cheta si leva e appresso alia rivera 
Vede ch’armato un cavalier giunt’era.

S’egli e amico o nemico non comprende; 
Tema e speranza il dubbio cor Ie scuote; 
E di quella avventiira il fine attende, 
Ne pur d’un sol sospir l’aria percuole.
II cavaliere in riva al fiumc scende 
Sopra l’un braccio a riposar le gote: 
Ed in un gran pensier tanto penetra, 
Che par cangiato in insensibil pielra.
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Tassoni.
84.

Conregno «legii Doi.

Poema eroicomică esle parodia 
poemei eroice: ea narează fapte 
ridicole cu tonul și cu gravitatea 
poemei epice, sau fapte serioase 
cu un stil glumeț și satiric.

Poema eroicomică asemenea esle 
scrisă cu strofe de 8 versuri. Tas- 
soni dădu Italiei Secchia răpită, 
(găleată furată), cel mai frumos 
exemplu de poemă eroicomică.

Vorrei cantăr quel memorando sdegno, 
Ch’infiammd giâ ne’fieri pelti umani 
Un’infelîce e vil secchia di legno, 
Ghe lolsero a i Petroni i Gemignani. 
Febo, che mi raggi'ri enlro lo ’ngegno 
L’orribil guerra e gli accidenti strani, 
Tu, che sai poetar, servimi d’ ăio 
E tiemmi per le maniche del sâio.

La faina intanto al ciel battendo l’ali, 
Con gli avvisi d’ Italia arrivd in corte, 
Ed al Re Giove fe’sapere i mali,

IV. POEMĂ EROICOMICĂ.
(extrase)

83.
Principio «lella ••Secclaia răpită**.

IV. POEMA EROICOMICO.
(estratti)

Non ascolta imbasciata, ne riporta;
E pavimente lien cacciato ognuno.
11 silenzio va intorno, e fa la scoria:
Ha le scarpe di feltro e ’l mantei bruno;
Ed a quanti n’incontra, di lontano,
Che non debban venir, cenna con mano.

Ariosto.
(Orlandn Furioso XIV.)

11 poema eroicomico e la pa
rodia del poema eroico: in esso 
si narrano fatti ridicoli col lono 
e la gravita del poema epico, op- 
pure fatti seri con stile giocoso e 
burlesco.

Anche pel poema eroicomico si 
usa per lo piu F ottava. II Tassoni, 
colla Secchia răpită, diede alF Italia 
il piu bell’esempio di questo ge
nere di poema.
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Che d’ una SScchia era per trar la sorte. 
Giove, che molto amico era ai mortali, 
E d’ogni danno lor si dolea forte, 
Fe’sonar le campane dcl suo iinpero, 
E a consiglio chiamăr gli Dei d’ Omero.

Dalie stalle dcl ciel subite fuori
I cocchi uscir sovra rolanli slelle, 
E i muli da lettiga, e i corridori 
Con ricche briglie e ricamate solie. 
Piii di cente livree di servidori
Si videro apparir pompose e bel le, 
Che con leggiădra mostra, e con decoro 
Seguivano i padroni a concistoro.

Ma innanzi a Iutii il Principe di Delo 
Sovra d’una carrozza da canipagna 
Venia correndo, c calpestando il cielo 
Con soi ginnelti a scorza di castagna. 
Rosso il mante, e il cappel di terziopelo, 
E al collo avea il Toson del Re di Spagna, 
E ventiquattro vaghe donzellette 
Correndo gli tencan dietro in scarpettc.

Pallade sdegnosella e fiera in volte 
Venia su una chinea di Bisignano, 
Succinta mezza gamba, in un raccolto 
Abilo mezzo greco e mezzo ispano: 
Parte il crine annodato, e parte sciolto 
Porlava, e nella treccia a deșira mano 
Un mazzo d’aironi alia bizzarra, 
E legata all'arcion la seimilarra.

Con due cocchi venia la Dea d’Amore: 
Nel primo er’ella, e le tre Grâzie, e ’l figlio 
Tutto porpora ed or dentro e di fuore, 
E i paggi di color bianco e vermiglio: 
Nel secondo sedean con grand’onore 
Cortigiani da cappa e da consiglio
II braccier della Dea, l’aio del Putto, 
Ed il cuoco maggior, maslro Presciutlo.

Saturno, ch’era vecchio, e accatarrato, 
E s’avea messo dianzi un serviziale, 
Venia în una lettiga riserrato, 
Che solto la seggetta avea il pi tale.
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Mărie sopra un cavallo era montate, 
Che facea sălii fuor clei naturale: 
Le calze a lagli, e ’l corsalelto indosso, 
E nel cappello avea un pennacchio rosso.

Ma la dea delle biade, e ’l Dio del vino 
Venner congiunti e ragionando insieme. 
Nettun si fe* portar da quel Delfino, 
Che fra 1’ onde del ciel notar non teme: 
Nudo, algoso, e fangoso era il mescluno; 
Di che la madre ne sospira e geme, 
Ed accusa il fralel di poco amore, 
Che lo tralli cosi da pescalore.

Non comparve la vergine Diana: 
Che levata per tempo era ita al bosco 
A lavare il bucato a una fonlana 
Nelle maremme del pacse Tosco: 
E non terne, che giâ la Iramontana 
Girava il carro suo per l’ăer fosco. 
Venne sua madre a far la scusa in frella, 
Lavorando su i ferri una calzella.

Non intervenne men Giunon Lucina, 
Che ’l capo allora si volea lavare. 
Menippo, sovrastante a la cucina 
Di Giove, ando le Parche ad iscusare, 
Che facevano il pan quella mattina, 
Indi avean molia sloppa da filare. 
Sileno cantinier reslo di fuori, 
Per inacquare il vin de’ servidori.

Col cappello di Giove e con gli occhiali 
Seguiva indi Mercurio e in man lenea 
Una borsaccia, dovc de’mortali 
Le suppliche e l’inchieste ei raccogliea: 
Dispensâvale poscia a due pilali, 
Che ne’suoi gabinetli il padre avea, 
Dovc con molta atlenzîon e cura 
Tenta. due volte il giorno segnatura.

Venne alfin Giove in âbilo reale, 
Con quelle StoHe, c’han trovate in tesla, 
E sulle spalle un mante imperiale, 
Che soleva portar quand’ era festa;
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Giâ vinla dell’inferno era la pugna, 
E lo spirto d’abisso si parlfa 
Vota slringendo la terribil ugna.

Come lion por faine egli ruggia 
Bestemmiarido l’Eterno, c le cominosse 
Idro del capo sibilâr per via.

Ailor timide Făli aperse e scosse 
L* anima d’Ugo alia seconda vita, 
Fuor dclle membra del suo sangue“rosse:

E la mortal prigione, ond’era uscila 
Siibito indielro a riguardar si voise, 
Tutta ancora sospettosa e sbigottita.

Madolce con un riso la raccolse 
E confortolla l’ângelo beato.
Che conlro Di te a conquistarla tolse. •

Tassoni.
(Sccchia Răpită, II.)

V. MICĂ POEMĂ.
(extras)

V. POEMETTO.
(est raita)

Lo scettro in forma avea i Pastorale, 
E solto ii manlo una pomposa vesta 
Donâtagli dai popol Serieano:
E (lanimede avea la coda in mano.

85.
Principii» «lella ..Bastilliana”.

11 poemetto, che taluna volta si 
d i iama anche cantica, e la nar- 
razione poetica di un fatto che 
pud avere fondamento vero oppur 
leggendario, ma che di sua natura 
e meno gradioso ed i Ilustre del- 
l’azione che forma oggetto del poe
ma eroico. Per questo inolivo il 
poemetto ha andamento piu sem- 
plice, ed il maraviglioso vi e par- 
camente adoperato.

Al poemetto si conviene F ottava, 
la sestina ed anche la terzina.

Poemetto (mică poemă), care se 
numesce câte odată chiar cautica-, 
este narațiunea poetică a unui fapt 
cu un fundament adeverat sau le
gendar, dar de natura sa, mai pu
țin important de cât acțiunea care 
formează obiect ul unei poeme eroice. 
Pentru acest motiv Poemetto are 
un mers mai simplu și interven- 
țiunea supranaturalului este mai 
rară.

Poemetuku îl se cuvine octava, 
sextina și chiar terțina.
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Monli.

E, Salve, disse, o spirto forlunato, 
Salve, sorella del bel minier una, 
Cui rimesso e dai cielo ogni peccato.

Non paventâr: tu non berai la bruna 
Onda d’Averno, da cui volta e in fuga 
Tutta speranza di miglior fortuna.

Ma la giustizia di lassu, che fruga, 
Severa, e in un pietosa in suo diritto, 
Ogni labe dell’alma ed ogni ruga,

Nel suo registro adamantino ha scrillo, 
Che aii* amplesso di Dio non salirai 
Finche non sia di Francia uit o il delitto.

Le piaghe intanto e gF infimii guai 
Di che foști gran parte, or per emenda 
Piangendo in terra e contemplând© andrai.

E supplicio ti fia la vista orrenda 
Dell’empia patria tua, la cui lordura 
Par che del puzzo i firmamenti oflenda;

Si che Falia vendetta e giâ matura.
Che fa dolce di Dio nel suo segreto 
L’ ira ond’ e colina lâ fatal misura.

Cosi parlava; e rivcrenle e cheto 
Abbasso l’altro le pupille, e disse: 
Giusto e mile, o Signor, 6 il tuo decreto.

Poscia F ultimo sguardo al corpo affisse 
Giâ suo consorte in vita, a cui le vene 
Sdegno di zelo e di ragion trafisse,

Dormi in pace, dicendo, o di mie pene 
Caro compagno, infin che del gran die 
L’orrido squillo a risvegliar li viene.

Lieve intanto la terra e doici e pio
Ti sian l’âure e le piogge, e a le non dica 
Parole il passeggier scortesi e rie.

Oltre il rogo non vive ira nemica: 
E nell’ ospite suolo, ov’ io ti lasso, 
Giusle son F aline, e la pielade antica.
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VI. NUVELE POETICE.
(extrase)

Sorlo un di. ch’ella giâ senila mancarsi 
E la salina restăr di vita scema, 
Vedendo dietro ai monti il Sol calarsi, 
Volle seguirlo con Ia vista estreina; 
E ai campi, ai colii ancor di luce sparsi, 
Che ogni uom, lasciando, desîoso trema, 
Un sospiro e un addio per dar pur anco, 
Al balcon trascino 1’ infermo fianco.

E alia velala vista le si ofterse 
Un povero eremfta in riva al fosso, 
Che riedea dalia questua con diverse 
Vettovaglie nel zâino e un sacco in dosso: 
Bianca avea barba e ciglia al suol converse, 
E dalia nuca ogni capei rimosso;
E su scabro bastân curvo per via, 
Orava mormorando A ue Mar ia.

Al chino tergo, all’ ăbito, al canuto 
Mento, ella riconobbe il solitârio; 
E ricordossi che 1’ avea veduto 
Fuor della cella, innanzi al santuario, 
Starsi a chiedere a Dio grazie cd aiulo 
Contro il noslro ingannevole avversario,

VI. NOVELLE POETICHE. 
(estraiti)

Nuvela poetică nu diferă de 
nuvela în prosă de cât pentru 
formă: ea este narațiunea unui fapt 
care posedă tote caracterele ade
vărului, cu tote că adesea nu este 
decât o poveste imaginară despre 
ce va care ține de viața domestică. 
Poeții au ales apropo tot-deauna 
ca subiect al nuvelelor unele is
torii de amor nenorocit, care dau 
un ton patetic și grațios acestui 
fel de composițiunl.

86.
BBala ,.1’ia <le’'I'oloineî”.

La novella poetica non dille- 
risce dalia novella in prosa che 
per la forma: essa e la narrazione 
di un fatto che ha tutti i caratteri 
della veritâ, benche spesso non sia 
che il racconto immaginario di 
un' avventura tolta dalia vita dome
stica. I poeți scelsero quasi sempre 
a soggetto delle loro novelle talune 
storie d’amore infelice, le quali 
danno nna nota patetica e gentile 
a questa specie di componimento.
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Sestini.

87.
■>air •,I14legon<la“.

Sopra un colle di Ifi poco lonlano, 
Alquanto fuor di strada a destra mano.

E daU’alto il chiamd con fievol voce 
Dicendo: MiserGre, o padre santo! 
Per lo luo Dio, che morir volle in crocc, 
A por mente al mio mal t’arresta alquanto: 
Caltiva in questo domicilio atroce 
Tienmi il crudo consorte, e muoio intanto: 
E qui non ho chi 1’ultime rispetti 
Volontâ sacre, e i miei ricordi accetti.

A te dunquc ricorro: e se vedrai 
A sorle un di passar dalia lua cella 
L’ uom con cui, son due mesi, ivi passai, 
Della vitlima sua dagli novella.
Digli qual mi vedesti, e di’che i rai 
Chiusi sposa innocente e fida ancella: 
Che gli perdono i malefici sui, 
E imploro anche da Dio perdono a lui.

l^evo 1’ informa verso il ciel le braccia, 
E tutta quanta di. pielii, di zelo 
Trasmutata negii occhi e nella faccia, 
Come d’ innanzi le sia tolto un velo: 
— Ah, tosto, disse, o mio Signor, li piaccia 
Teco chiamarmi fraj beati in cielo: 
Oh 1 gufdami alia mia madre diletla, 
Al fedel mio Rizzardo, che m’ aspetta. —

Ma poscia che rinvenne dai celeste 
Rapimento a che s’era abbandonala, 
Lagrimose inchind le luci meste, 
In lui che in tanla altezza 1’ ha levata: 
Ed — Ahi! disse, potro la mortal veste 
Spogliar, dai padre mio sendo esecrata? 
Morir porlando in fronte ancdr scolpila 
La sua maledizidn nell’altra vita?

Che direbbe la sania madre mia, 
Ailor che in cielo incontro mi venisse,
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Grossi.

Vedendo che Ia figlia unica sia 
Morla ribelle al padre come visse? 
Ella, che sempre sofierente c pia 
Stette sommessa a quanto ci le prescrisse, 
E moglie, e don na era per s6 veggente, 
Mentr* io fanciulla, ed egli e il mio parente!

- Volgili al padre, il confessor le dice, 
No, possibil non e eh" ci non si pieghi; 
Che alia morente'sua figlia infelice, 
Supplicato il perdono liltimo neghi; 
Avvalorati fian dalia vittrice
Parola del Signor per me i luoi preghi. — 
Le membra inferme, di vigor giâ prive 
Dai letto a stcnlo ella solleva, e scrive:

— Padre! ricolma e la misura orrenda 
Dell’ ira un di sul mio capo imprecala. 
Sapele voi, sapele qual tremenda 
Prova sostenne questa svenlurata? 
Deh! un’ anima palerna non F intenda : 
Troppo, ahi! Lroppo ne fora esulcerata; 
Solo il cielo lo sappia, e il dolor mio 
Gradfto salga in olocâuslo a Dio.

Ecco la mia giornala in sul maltino, 
In sul primo maltin, manca e si.more: 
Mi volgo addielro nel mortal cammino, 
Piu non vcggo che Forme del dolore; 
Ma Feterno avvenir, cui m’avvicino, 
Mi sla d’innanzi, e il giorno del Signore, 
11 novissimo di della vendella 
E del giudicio cslremo, che in’aspelta.

Perdonâlemi, o padre, e benedite 
L’afllitta voslra figlia moribonda: 
Deh! per l’amor di Dio, deh! non pălite, 
Per pielâ della povera Jldegonda, 
Che v’amo tanto in questa vila, e mile 
Vi pregherâ il Signor nella seconda; 
Deh! non pălite che sotterra io scenda, 
Nella paterna voslra ira tremenda. —
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ducono le tempestose passioni, o 
semplicemente di correggere i costu- 
mi metlendo in mostra 11 lato ridicolo 
del cuore umano; ma sovratutto 
la drammatica mira a procurare 
dilelto, giacchc solo per tal via ii 
maggior numero degli uomini si 
lascia moralizzare e concede clie 
ne siano scoperle le proprie dc- 
bolezze.

1 componimenli che entrano a 
far parte della poesia drammatica 
sono: la tragedia, il dramma, 
il melodramma, la commedia e 
la farsa.

Anticanicnte tutti questi componimenti 
si scrivevano esclusivamente in verși; 
motivo per" cui i ritori hanno semprc 
considerato la drammatica siccome l'acente 
parte esclusiva della poesia. Io, diverso 
in cio dai miei maeștri, distinguo — come 
giâ. s’e veduto in altra parte di questo 
Corso — una prosti drammatica e una 
poesia drammatica. Infatti, oggi il drăm
uia, la commedia c la farsa si scrivono 
per lo piu in prosa, e peru non v’e aleun 
giusto motivo di mantenere 1* antica clas- 
sificazione: sarebbc quanto pretendere clic 
la storia o il romanzo faccian parte della 
poesia epica, pcl fatto che queste corn*

La poesia. drammatica e quella 
che, introducendo a parlare perso- 
naggi che imitano in tulii i parli- 
colari quelli stessi di cui veslono 
il caratlere, rappresenta un’ azione 
famosa o solo qualche vicenda della 
vila sociale o domestica.

Scopo delhi poesia drammatica 
e quello di commuovere profonda- 
mente 1* animo dogii spettatori, si 
da entusiasmarli per l’imilazione 
delle grandi virlii, o rcnderli saggi

Poesia dramatica este acea 
care, introducând să vorbească per- 
sonagi, cari imitează în toate a- 
mănuntele pe acei a căror caracter 
el și’l însușesc, reprezintă o ac
țiune celebră sau numai un fapt 
al vieței sociale sau domestice.

Scopul poesiei dramatice este de 
a mișca adânc sufletul specta
torilor așa în cât să le entusias- 
meze pentru imitațiunea virtuței, 
sau să-î facă mai înțelepți prin 
arătarea sfîrșituku nenorocit la care coli’ esempio del triste fine, cui con
duc pasiunile furtunoase; sau are 
de scop de a îndrepta moravurile, 
arătând unele ridicule ale inimei 
omenești: dar înainte de toate dra
matica caută să procure o distrac
ție plăcută, căci numai printr’un 
asemenea mijloc cea mai mare 
parte dintre oamenii, se lasă a fi 
moralizați și permit să li se des
copere slăbiciunile lor.

Composițiunile care fac parte 
din poesia dramatică sunt urmă
toarele: tragedia, drama, melo
drama (dramă cântată), comedia 
și farsa.

In timpurile vechi toate aceste com- 
posițiunl se scriau numai în poesia; mo
tivul pentru care autorii de retorica au 
considerat dramatica ca parte esclusiva 
a poesiei. Eu, depărtându-mc în aceasta 
privință de maeștri mei, deosebesc — dupe 
cum s’a vățjut deja într'o altă parte al 
acestui Curs — o prosti dramatică și o 
jjotsie dramatică. Și într’adever astă-țlî 
drama, comedia și farsa se scriu de obi- 
ceift în prosă mal des de cât in poesiă; 
deci nu văd nici o rațiune de a menține 
vechia clasare: ar fi cum dacă cine-va 
ar pretinde că istoria sau romanul trebue 
să facă parte din epopea, pentru motivul
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88.

Gionata.

Clii siete voi*?.

SINIGAGLXA, Curs de Limbă si Liter. li. 49

l>al '«SauI**.
(Scena IV. Atto III.)

Saul.
Micol.
Saul.

I. TRAGEDIA.
(extras)

1. TRAGEDIA.
(estratto)

posizioni sono di genere narrativo. Ri- 
mando quindi gli studioși del mio libro, a 
quella parte che tratta dei vârî compo- 
ninienti in prosa, per cid che riguarda la 
definizione e gli esempî del dramma, della 
commedia, e della farsa.

La tragedia e la rappresenta- 
unui fapt memorabil, în care iau zione di un fatlo memorando, in 
parte personagl celebri din istoriă, cui hanno parte personaggi stori- 
și unde se ved de ordinar mari camente illustri, e dove si vedono 
esemple de virtute, sau efectele lot- d'ordinario grandi esempî di virlii

cit aceste eomposițiunl sunt de gen nara
tiv. Prin urmare, pentru cea ce privește 
regalele și esemplele ale draniet, comedie? 
și farsei, cititorul să vadă partea ace
stui Curs, unde se tratează despre coni- 
posițiunile în prosă.

Tragedia este reprezenlațiunea

Deh! vieni, amato padre: a’tuoi pensieri
Dâ Iregua un poco: or l’âura aperla e pura 
Ti fia ristoro; vieni: alquanto siedi 
Tra i ligii luoi.

Che mi si dice?

deauna nenorocite și fatale ale 
pasiunilor neregulate.

Tragedia este tot-deauna scrisă în ver
suri (în italienește nerimate), și se îm
parte în cinci acte, fic-care compus din 
iual multe scene. Cel mal mare autor tra
gic din Italia este Viitor io Aljieri.

o gli efielti sempre triști e fatali 
di sregolate passioni.

La tragedia c seinpr. scritta in verși 
(in italiano senza rima), e si divide in 
cinque atti, ciascuno contenente varie 
scene. 11 inaggior tragico italiano e FiZ- 
torio Aifieri.

Ah! padre.
Chi d’uura aperla.e pura

Qui favellu? Quesla? e caligin densa: 
Tenebre sono; ombra di morte.... Oh! mira; 
Piu mi t’accosla: il vedi? il sol dintorno 
Ciulo ha di sahgue ghirlanda funesta....
Odi tu canto di siniștri augelli?
Lugubre un pianto sull’âere si spande, 
Che me percuole o a lagrimâr mi sforza.... 
Ma che? Voi pur, voi pur, piangete?
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Gionata.

Micol.

Setul.

Dalrid.

Setul. Eppiir, te stesso

Daviel.

Setul.

Dâvid.

Setul.

Setul.
Dctviel.

Slimi tu molto....
Io, me slimare?... In campo 

Non vil soldato, e tuo genero in corle 
Mi tengo; e innanzi a Dio, nulla mi estimo. 
Ma sempre a me d’Iddio tu parii: eppure 
Ben tu il sai; da gran tempo, hammi partilo 
Da Dio l’astuta ira crudei, tremenda 
De’sacerdoți. Ad ollraggiarmi, il nomi?
A dargli gloria, io *’l nomo. Ah! perche credi 
Ch’ei piu non sia con le? Con chi noi vuole, 
Non sta: ma a chi 1’invoca, a chi riposto 
Tutto ha se stesso in lui, manca cgli mai? 
Ei sul soglio chiamotli: ei vi ti tiene: 
Sei suo, se in lui, ma se in lui sol, ti affidi. 
Chi del ciel paria?.... Avvihippalo in bianca 
Stola e costui che il sacro labbro or schiude? 
Vediâmlo.... Eh! no: tu sei guerriero e il brando 
Cingi: or t’inoltra, apprăssati: ch’io veggia, 
Se Samuele o Dâvid mi favella. —

O soinino 
Dio d’Isriiello, or la tua (aceia hai tolla 
Dai re Saul cosi? Lui, giâ tuo servo, 
Lașei or cosi dell’avversârio in mano?
Padre, hai la figlia tua diletta al fianco: 
Se lieto sei, lieta e pur ella; e piange, 
Se piangi tu.... Ma, di che pianger ora? 
Gioia torno.

Dâvid, vuoidire? Ah!.... Dâvid.... 
Deh! perche non mi abbraccia anch’ei co’ligii? 
Oh padre!... Addietro or mi lenea lemenza 
Di non t’esser molesto. Ah! ncl mio cor 
Perche legger non puoi? Son sempre io leco. 
Tu.... di Saiille.... ami la casa dunque?
S’io l’amo? Oh ciel! degii occhi miei pupilla 
Giânata egli e; per te periglio al inondo 
Non conosco, ne curo; e la mia sposa 
Dica, se il pud, ch'io noi potrei, di qlianlo, 
Di quale amorc io l’amo.
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Da vid.

Saul.

Da vid.

Ed egli?

Micol.

Saul.
David.
Saul.
David.
Saul.

David.
Saul.

Dicmmela
Ed era?

AbimelGch.
Fellone !

Vil traditore!.... Ov’e P altare?.... Oh rabbia!
Ahi tulii iniqui! traditori tulii!....
D’Iddio nemici; a lui miniștri, voi?
Negr’ aline inbianco ammanto.... Ov’e lascure?
Ov’e P altar? Si atlerri.... Ov’e Pollerla?
Svenarla io vogi io.

Ah! padre!

Qual brando e questo ? ei non c gîfi lo stesso 
Ch’io di mia man ti diedi....

E questo il brando, 
Cui mi acquisto la povera mia fionda; 
Brando, che in Ela a me pendea taglienle 
Sul capo. Agii occhi orribil lampo io ’l vidi 
Balonarini di morte, in mau del fero 
Goliăt gigante; ci lo stringea; ma stavvi 
Rappreso pur, non giâ ii mio sangue, ii suo. 
Nou Iu quel ferro, come sacra cosa, 
Appeso in Nobbe al tabernacol sanlo? 
Non fu ncll’Efod mistico ravvolto, 
E cosi lolto a ogni profana visla? 
Consecrato in elerno al Signor primo?
Vero e; ma....

Dunque, onde l’hai tu? Chi ardiva 
Dârtclo? chi?

Dirotli. Io fuggilivo, 
Inerme in Nob giungea: perche fuggissi 
Tu il sai. Piena ogni via di trista genle, 
lo, senza ferro, a ciascun passo slava 
Tra le fiîuci di morte. Umil la fronle 
Prosternai lâ nel tabernacol, dove 
Scende d’lddio lo spirto: ivi, quest’arme 
(Cui s’uom mortal ri'adattarsi al lianco 
Potea, quelP uno esser potea ben Dâvid) 
La chiesi io stesso al sacerdole.
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Gionata.

Scvul.

Sanl.

Micol.

Gionata.

Micol.

David.

Gionata.
David. Ah! Iu ilsoccorri,

Alto Iddio d’Israele: a te si prostra, 
Te ne scongiura il servo tuo!

Deh! per ine gli parii Iddio.— 
<0 tu che eterno, onnipossente, immenso, 

Siedi sovran d’ogni creata cosa;
Tu, per cui tratto io son dai nulla, e penso, 
E la mia mente a Le salir pur osa;

La pace
Mi e tolta; il sole, il regno, i figli, 1’alina, 
Tutto mi e tolto!.... Ahi Saul infeiice!
Chi te consola? al brancolar tuo cieco
Chi e scoria, o appoggio? I figli tuoi son muți: 
Duri son, crudi!.... Del vecchio cadențe 
Sol si brama la morte: altro ncl core 
Non sta dei figli, che il fatal diadema, 
Che il canuto tuo capo intorno cinge.
Su, slrappâtelo, su: spiccate a un tempo 
Da questo'ornai piitrido tronco il capo 
Tremolanle del padre.... Ahi fero stato! 
Meglio e la morte. Io voglio morte....

Oh! padre....
Noi vogliam tutli la tua vila: a morte 
Ognun di noi, per Le sottrarne, andrebbe.
Or, poiche in pianlo il suo furor giâ stemprasi, 
Deh! la lua voce, a ricomporlo in calma, 
Muovi, o fratcllo. In dolce oblio l’hai tratto 
Giă tante volte coi celești cârmi.
Ah! si; tu il vedi, all’alitante petto 
Manca il respiro; il giâ feroce sguardo 
Nuota in lăgrime; or tempo 6 di prestargli 
L’opra tua.

Oh ciel! che fai?
Ove corri?.... che parii?.... Or, deh! ti placa. 
Non havvi altar, non vittima: rispetla 
Nei sacerdoți Iddio, che sempre l’ode.
Chi mi ratlien?.... Chi di seder mi sforza?.... 
Chi a ine resisle?

Padre!....
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Serul.

Da vid.

Tu, che se il guardo închini, âpresi il denso 
Abisso, e via non serba a te nascosa;
Se il capo accenni, trema Funiverso;
Se il braccio innalzi, ogni empio ecco edisperso:

«Giâ su le raite folgoranti piuine
Di Cherubîn ben miile un di scendesti;
E del luo caldo irresistibil nume
11 condotliero d’Israello empiesti;
Di perenne făcândia a lui tu fmme,
Tu brando e senno e scudo a lui ti festi;
Dch! di lua fiamma tanta un raggio solo 
Nubi-fendente or manda a noi dai polo.

Tenebre e pianto siamo....»
Odo io la voce

Di Dâvid?.... Trammi di mortal letargo:
Folgor mi mostra di mia verde etade. -
«Chi vien, chi vien, cb’odo o non veggo? Un nembo
Negro di polve, râpido veleggia
Dai lorbid’euro spinlo.
Ma giâ si squarcia; e tullo acciar lampeggia 
Dai miile e miile, ch’ei si reca in grembo.... 
Ecco, qual torre, cinto
Satîl la testa d’ infocato lembo.
Traballa il suolo al calpestfo tonănte
D’arini e destrieri:
La lerra e Fonda o il cielo e rimbombante
D’ urli guerrieri.
Saul si appressa in sua terribil possa:
Carri, fanți, deslrier sossopra ei mesce:
Gelo, in vederlo, scorre a ogni uom perl’ossa;
Lo spavento di Dio dagli occhi gli esce.

«Figli di Ammon dov’e la ria baldanza?
Dove. gli spregi e F insultai’, che al giuslo 
Popol di Dio giâ feste?
Ecco ora il piano ai voștri corpi angusto: 
Ecco, a noi messe sanguinosa avanza 
Di vostre tronche tesle;
Ecco ove mena in falși iddii fidanza. — 
Ma donde ascolto allra guerriera tromba 
Mugghiar repente ?
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Saul.

David.
eStanco, assetato, ih riva 

Del fiumicel națio 
Siede il campion di Dio, 
AU' ombra sempre-viva 
Del sospiralo alloro. 
Sua dolce e cara prole, 
Nel porgergli ristoro, 
Del suo afTanno si duole, 
Ma del suo riGder gode: 
E piănger ciascun s’ ode 
Teneramente, 
Soavemenle
Si, che il dir non v’arriva.

<L’una sua figlia slaccia 
L’elmo folgoreggiante; 
E la consorte amante, 
Sottentrando, lo abbraccia; 
L'altra, 1’augusta fronle 
Dai sudor polveroso 
Terge, col puro fonte. 
Quale, un nembo odoroso 
Di fior sovr’esso spande; 
Qual, le man venerande 
Di pianlo bagna: 
E qual si lagna, 
Ch’altra piu ch’ella faccia.

<Ma ferve in ben altr’opra

Lo stuol del miglior sesso, 
Finche venga il suo amplesso. 
Qui T un figlio si adopra 
In rilar mondo e terso 
Lo insanguinato brando: 
Lâ, d’invidia cosperso, 
Dice il secondo: e quando 
Palleggero quesl’asta, 
Cui mia deșira or non basla? 
Lo scudo il terzo, 
Con giâvin scherzo, 
Prova come il ricopra.

«Di gioia lâgrima 
Su l’occhio turgido 
Del re si sta:

<Ch’ei di sua nobile 
Progenie amabile 
E faima e il sa.

<Oh bella la pace! 
Oh gralo il soggiorno, 
Lâ dove hai d’ intorno 
Amor si vorace, 
Si candida fe!

«Ma il sol giâ celasi; 
Tace ogni zefliro; 
E in sonno plâcido 
Sopito e il re.

£.il brando stesso di Saul, che inlomba 
D’Edom la gente.
Cosi Moâb, Soba cosi sen vanno, 
Con finiqua Amelech, disperse in polve: 
Saul, torrente al rinnovar dell’anno, 
Tutlo inondâ, scompon, schianla, travolve.» 
Ben queslo e grido de’miei tempi antichi, 
Che dai sepolcro a gloria or mi richiama. 
Vivo, in udirlo, ne'miei fervidi anni....
Che dico?.... ahi lasso! a me di guerra il grido 
Si addice ornai?.... L’ozfo, 1’oblio, la pace, 
Chiămano il veglio a se.

Pace si canti. —
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Saul.

Da vid.

Felice ii padre di tal prole! Oii bel la 
Pace dell’alina!.... Enlro mic vene un lallc 
Scârrer mi sento di lutla dolcezza.... 
Ma chc pretendi or tu? Saul far vile 
in fra i domestici ozî? il pro’ Saulle 
Di guerra or forse arnese inutil giace?

«11 re posa, ma i sogni del forte 
Con tremende sembianze gli vanno 
Presentando i fantasmi di morte.

«Ecco il vinto nemico liranno, 
Di sua man giâ tratilto in batlaglia: 
Ombra orribil, chc ornai nou fa danno.

«Ecco un lampo, che tulii abbarbaglia.... 
Quel suo brando, che ad uom non perdona, 
E ogni prode al codardo ragguaglia.

«Tal, non sempre la selva risuona 
Del leone al lerribil ruggito, 
Ch’egli in calma anche i sensi abbandona;

«Ne il tacersi dell’antro romito 
All’armento giâ rende il coraggio: 
Ne il pastor si sta men sbigoltito,

«Ch’ei sa ch’escea piii sangue ed ollraggio.
«Ma il re giâ, giâ si desla:

Armi, armi ei grida.
Guerriero ornai qual rcsta?
Chi, chi lo sfida?

«Veggio una striscia di lerribil fuoco 
Cui forza e loco — dien le ostili squadre. 
Tulle veggio adre — di sangue infedcle 
L1 arini a Israele.—11 fero fiîlmin piomba: 
Sasso di fromba — assai men rallo fugge, 
Di quel che strugge — il ferilor sovrano, 
Col ferro in mano. — A inarrivâbil volo, 
Fin presso al polo — âquila altera ei slende 
Le reverende — risonanti penne, 
Cui da Dio -lenne — ad annullar quegli empî, 
Chc in falși lempî — han simulam rei 
Falii lor Dei. — Giâ da lonlano io ’l seguo; 
E il Filisleo perseguo,
E incalzo, e alterro, e sperdo: e assai bon mostro 
Che due spade ha nelcampo il popol nostro...
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Scuti.

Padre che Pai?

89.

lllllSiCH.

* Librctiahd se <Jice acela care este autorul 
venelor (libretto = cArticlcă), pe care maestrul bre(to) che il mucstro compositore niette in 
coinpositor le pune în musicA.

D ido ne. Come! ancor non partisli? adorna ancora 
Questi bârbari lidi il grande Enea? 
E pure io mi credea 
Che, giă varcalo il mar, d’Italia in seno 
In trionfo traessi 
Pâpoli dcbellati e regi oppressi.

* Dicesi libret! iuta 1' autore dollo parole (li-

Chi, chi si vanta ? Havvi altra spada in campo, 
Che questa mia ch’ io snudo? Empio e; si uccida, 
Pera, chi la sprezzd.

T’arresta: oh cielo!

Misero re!
Deh! fuggi.

A gran pena il leniam: deh! fuggi, o sposo.
Alfieri.

1. MELODRAMĂ.
(extras)

I. MELODRAMMA.
(estratto)

Micol.
Gionata.
David
Micol.

Dalia ,.Di<loiic al»l>an<lonala**.
Didone ed Enea.

natura sa mai mult sau mai pu
țin tragică, destinată a ti cântată 
cu acompaniament musical.

In trecut importanța melodramei era 
cuprinsă mal mult în poesiă de cât in 
mnsică; spre dovadă să amintim melodra
mele lui Metaslasio — cel mal celebru au
tor melodramatic italian — . Astă-țll im
portanța musicel a întrecut pe importanța 
poesiel, și melodrama a schimbat numele 
seu cu acela de operă hi numiră. Toată 
lumea cunoaște de es. opera Trovalore a lui 
Verdi, insă puțini ’șl aduc aminte de nu
mele libretistulul. *

Melodrama este representațiu-1 11 melodramma e la rappresen- 
nea dramatică a unei acțiune de tazione drammatica di un' azionc 
nnlnro an mai mult anii mnY nn_ rli nnfiii’Ci iiiii n mnnn IrîlCriC'.H <!('*—

Melodrama este representațiu-1 
>n dram aii nu n nnnl nnfimm rlo ’

di natura piti o meno tragica de
stinata ad essere cantata con ac- 
compagnamento musicale

In passato T importanza del melodram- 
ma risiedette piu nella poesia che nella 
musica; a prova di cib si ricordino i inc- 
lodraînmi del Melastasio — il piu celebre 
autore melodrammatico italiano — . Oggi 
la musica ha preso il sopravveuto sulla 
poesia, e il melodramma ha cambiato il 
suo nome con quello di opera in musica. 
Tutti conoscono per es. il Troralurc di 
Verdi, ma pochi ricordano il nome del 
librcttista. *
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Enea.

Didone.

Enea.

Didone.

Enea.

Didone.

Didone.
Enea.

Didone.
Enea.

Quest’ amara favella
Mal conviene al tuo cor, bella regina:
Del tuo, dell’onor mio
Sollecilo ne vengo. Io so che vuoi 
Del Moro il fiero orgoglio 
Con la morte punir.

E questo e il Togi io.
La gloria non consente
Ch’ io vendichi in lai guisa i lorii miei;
Se per me lo condanni....
Condannarlo per le! troppo t’inganni:
Passo quel tempo, Enea,
Che Dido a te penso. Spcnta e la face, 
fi sciolta Ia calena,
E del tuo nome or mi rammenlo appena.
Pensa che il re de’Mori
fi I’orator fallace.
10 non so qual ei sia, lo credo Arbace.
Oh Dio! con la sua morte
Tutta conlro di le 1’AlTrica irri'ti.
Consigli or non desfo:
Tu provvedi a’luoi regni, io penso al mio. 
Senza di le finor leggi dellai;
Sorger senza di le Carlago io vidi.
Felice me, se mai
Tu non giungevi, ingralo, a qucsli lidi !
Se sprezzi il tuo periglio,
Dânalo a me: grazia per lui ti chieggio.
Si, veramenlc io deggio
11 mio regno o mc stessa al tuo gran merto. 
A si Iedele aman le,
Ad eroe si pietoso, a’giusli prieghi 
Di tanto intercessor nulla si nieghi 
Inumano! tiranno! fi forse questo 
L’ultimo di, che rimirar mi dei: 
Vieni su gli occhi miei;
Sol d* Arbace mi parii, e me non curi!
T’avessi pur veduto
D’ una lâgrima sola timido il ciglio!
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Enea.

Metastasio.

Poesia pastorală sau bucolică I

e tranquillo, che la contemplazione 
d’ ingenui costumi o della semplice 
e bella natura, ridesta neU’animo 
del poeta.

Spesso — come nel dramma 
raia — ast-fel de poesie are formă pastorale — tal poesia veste forma

Poesia pastorală sau bucolică I La poesia pastorale o bucolica 
este expresiunea sentimentului dul- e l’espressione del sentimente dolce 
ce și liniștit, pe care contemplațiu- 
nea moravurilor naive sau a simplei 
nature, le redeșteapă în inima poe
tului.

Adesea — ca în drama pasto-

Uno sguardo, un sospiro, 
Un segno di pietade in te non trovo; 
E poi grazie mi chiedi?
Per tanti oltraggi ho da premiarli ancora? 
Perche tu lo vuoi salvo, io vo’che mora. 
idol mio, che pur sei
Ad onta del destin l'idolo mio, 
Che posso dir? che giova 
Rinnovar co’sospiri il luo dolore? 
Ah se per me nel core 
Qualche tenero affetto avesti mai, 
Placa il tuo.sdegno, c rasserena i rai. 
QueirEnea tel domanda 
Che tuo cor, che tuo bene un di chiamasti; 
Quel che sinora amasti 
Piu della vita tua. piu del tuo soglio;
Quello....

Didone. Basta: vincesti: Gccoti il foglio.
Vedi quanto t’adoro ancora, ingrate! 
Con un tuo sguardo solo 
Mi togii ogni difesa, e mi disarmi. 
Ed hai cor di tradirmi? e puoi lasciănni?

Ah! non lasciarmi, no 
Bell’idol mio; 
Di chi mi fidero, 
Se tu m’inganni?

Di vita mancherei
Nel dirti addio;
Che viver non potrei
Fra tanti aflanni.
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Esempi di poesia pastorale.

90.
■mir „Amiiilrc*.

Atninla.

I. DRAMMA PASTORALE.
(estratto)

Frumoase, de asemenea, sunt ulițele 
luî Terenzio Mamiani, de care maY la vale 
dăm un csemphi.

Eșsendo io fanciulletto, si clic appena 
Giunger potea con la mau pargolelta 
A corre i frulli dai piegati râmi 
Degli arboscelli, intrinsece divenni 
Della piii vaga e oara verginella 
Che mai spiegasse al venlo chioma d’oro.

I. DRAMĂ PASTORALĂ.
(extras)

— și atunci poetul, cu oemoțiune 
liniștita și grațioasa exprimă sen
timente delicate și fantasii plăcute, 
ce le sunt inspirate de o dorință de 
pace, pe care numai semplicilatea 
moravurilor și liniștea nalurel poate 
să o satisfacă.

Done esemple celebre de dramă pasto
rală oferă literatura italiană: A mintă lui 
Tasso și Pastor Fido al lui Giambattista 
Marini; întâiul mult maY superior de cât 
al doilea.

Cele maY frumoase idile sunt ale luY 
Leopard i (să se vadă: Vrabia singuratică 
și Sâmbătă la {ară, la pag. 679—680 din 
acest Curs), eu toate că ele nu lipsesc de 

•acea nuanță de tristeță eseesivă ce carac
terizează toată poesia a lui Lcopardi.

dramatică, introducând să conver
seze personagl destinați a desvolta 
o scurtă acțiune teatrală, in care 
amorul țărănesc este de ordinar 
subiectul principal; sau ’șl inso- poi carallere lirico quando — 
țeșle caracterul liric — ca în idiliil nell* idillio—il poela, con emozione 

pacala e gentilezza squisita, espri- 
me sentimenti soavi e graziose fan
tasie, suscitalegli nell’ animo da un 
desiderio di pace, che solo la sem- 
plicilâ dei costumi e la calma 
della natura possono render soddi- 
sfatto.

Duo celebri esempi di dramma pasto
rale oil’re la letteratura italiana: 1' A mintă 
di Torquato Tasso, e il Pastor. Fido di 
Giambattista Guarini; il primo molto su- 
periore al secondo.

GV idilli piu graziosi sono quelli del 
Lcopardi (si vedano : il Passero solitario 
c il Sabato del villaggio, a pag. 679 e 680 di 
questo Corso), quantunque iniprontati di 
quell' eccessiva tristezza, che e earat- 
tere e natura di tutta la poesia leopar- 
diana.

Begli idilli soho pur quelli di Terenzio 
Mamiani, di cui qui appreșso diamo un 

I saggio.

drammatica, introducendosi a dia- 
logare pcrsonaggi destinați a svol- 
gere un delicato intreccio, per lo 
piii d’amore campestre; assume 

come
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Tind.
Amil da.

E da notare.
AH’ ombra d’ un bel faggio Silvia e Filli 
Sedean un giorno, ed io con loro insieine; 
Quando un’ape ingegnosa, che coglicndo 
Sen giva mei per que’prati fioriti, 
Alle guance di Fillide volando,

La figliuola conosci di Cidippe 
E di Montân, ricchissimo d’armenii, 
Silvia, onor delle selve, ardor dell’alme? 
Di questa parlo, ahi lasso! Vissi a questa 
Cosi unito alcun tempo, che fra due 
Tortorelle piu fida compagnia 
Non sară, ne mai fue.
Congiunti eran gli alberghi, 
Ma piu congiunti i cori: 
Conforme era Petale, 
Ma il pensiei* piti conforme: 
Seco tendcva insidie con le reti 
Ai pesci ed agii augclli, e seguitava 
1 cervi seco e le veloci damme;
E ’l dilelto e la preda era comune: 
Ma mentre io fea rapina d’animali, 
Fui, non so come, a me stesso rapito. 
A poco a poco nacque nel mio petto, 
Non so da qual rădice,
Com’erba suol che per se slcssa germ ini, 
Un incognito aflelto, 
Che mi fea desiarc
D’ esser sempre prescnte
Alia mia bella Silvia;
E bevea da’suoi lumi 
Un’ estrănea dolcezza, 
Che lasciava nel fine 
Un non so che d’amaro: 
Sospirava sovente, e non sapeva 
La cagion de’ sospiri.
Cosi fui prima amante ch’intendessi 
Che cosa fosse amore.
Ben me n’accorsi alfin; ed in qual modo, 
Ora m’ascolta, e nota.
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Alic guance vermiglie come roșa, 
Le morse e le rimorse avidamente; 
Ch’alia similitudine ingannta 
Forse un fior le credelte. Allora Filli 
Comincio lamentarsi, impaziente 
Dell' acuto dolor della punitiva ; 
Ma la mia bella Silvia disse: Taci, 
Taci, non ti lagnâr, Filli, perch’io 
Con parole d’ incanli leverotti 
11 doldr della picciola ferita.
A me insegno giâ queslo secreto 
La saggia Artesia, e n’ebbe per mercede 
Quel mio como d’ avorio ornato d’ oro. — 
Cosi dicendo, avvicind le labbra 
Della sua bella e dolcissima bocea 
Alia guancia rimorsa, e con soave 
Sussurro mormoro non so clie verși.
Oh mirâbili efTetli! Senti tosto 
Cessăr la dogi ia ! fosse la virtute 
Di que’ magici detti, o, corn’ io credo, 
La virtu della bocea 
Che sana cio che tocea.
Jo, che sino a quel punto altro non volli 
Che ’l soave splendor degli occhi belii, 
E le doici parole, assai piu doici 
Che ’l mormorar d’un lento liumicello 
Che rompa ’l corso fra minuti sassi, 
O che ’l garrir dell’ tiura infra le frondi; 
Ailor sentii nel cor novo deșire 
D’appressâr alia sua questa mia bocea; 
E'fatto, non so come, astuto e scallro 
Piu dell’ usato (guarda quanlo Amore 
Aguzza l’intelletlo!), mi sovvenne 
D’ un inganno geniile, col qual io 
Recâr ptessi a fine il mio talento;
Che fingendo ch’ un’ ape avesse morso 
11 mio labbro di solto, incominciai 
A lamenlarmi di colâl maniera, 
Che quella medicina che la lingua 
Non richiedeva, il vollo richiedeva 
La semplicetta Silvia,
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T. Tasso.

Tasso.

n. iDiuiț.r
(extras)

II. 1DILLI0.
(ostrattn)

Pietosa del mio male,
S’oflri di dar aita
Alia finta ferita, ahi lasso! e fece
Piu cupa e piii mortale 
La mia piaga verace, 
Quando le labbra sue 
Giunse alle labbra mie.

91.
l»al ««Tasso in Sânt’ Onofrio”.

0 infelice mia stella! o troppo tardi 
Nato quaggiii! Schiudea queste dolenli 
Palpebre al giorno, e giâ d’italo sangue 
Tingea i roseti della mia Sorrento
11 Castigliân feroce, e sotto il denie 
Vipereo di Carlo arsa e trafitla 
Smarria le forze, il volto impallidiva 
Questa famosa invan gente latina.
Io ben non so se in tetra ombra di duolo 
La tristczza mortal tutte sommerge 
Le visibili cose, o veramenle
Se nei supremi istanti e il cor presăgo 
Oltre l’umano, e gli consente un Dio 
Esser profeta: ma so certo io queslo, 
Ch’io veggio nel pensier, sacra mia lerra, 
Dai tuo capo cădere uno appo l’altro
I raggi di tua gloria, e giii nel peggio 
Precipitar l’etade: a fiacche slirpi 
Succeder le piu fiacche: a te, gran madrc, 
Te di maree lascivie e di trastulli 
Ozîosa occupar la svergognata
Vecchiezza lua.... Deh! mi si schi uda ralto
II tumulo pietoso, e dalia vista 
Abbominata e rea, morte mi scampi.

Ortolano. Deh! in che dolenti e flebili pensieri 
Sembra addenlrarsi, Ghita;
E come par scolpita 
La morte in su quel volto!
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Ghita.

Tasso.

Per lui preghiamo a Dio.
Padre, ed aii’ ângiol pio che sempre il guarda.
10 fo disegno poi coglier quei belii 
Anemoni novelli;
E coi bianchi narcisi pur mo’nati, 
Con la persa, col dfltamo e col mirto, 
Insieme ammazzolati, 
A Noslra Dorina dcl Cârmei recarli 
Umilmente e votării 
Per la salvezza di quest’uoin dabbene: 
Ch’io non so dir quanta pielâde e quale 
Mi va svegliando in petlo 
Quel suo pallor mortale, 
Quel suo dolente aspetto.
Ve’che doici sembianze, e come il raggio 
Di bellâ giovanil che. le colora, 
Pur mc guardando, di pietâ s’ imbruna ! 
O mesta e in un cara memoria antica! 
Di quel color vid’io, di quell’ aspetto 
Farsi un’altra beltade, e sugli aflanni 
Immeritati miei d’una furtiva 
’Trâmola slilla inumidfr le ciglia. 
Deh! nell’altezza della lua fortuna, 
Fra le turbe devote e le frequenti 
Chiare divise c i nobili donzclli, 
Tra i donneanti cavalier, d’ardire 
Belii e di volto e di sudate imprese, 
Deh ! mai nel chiuso luo pensier rilorna 
A te rimmăgin mia, Ia sconsolala 
Debile immago del morente amico?

Tutto e indarno quaggiu: passa ed allrista 
L’onor del brando e oscurași l’orgoglio 
Di ben fondato impero: acque di rivo 
Son frellolose, i facili diletli 
Nell’aurora degli anni; ed essa e vana, 
Essa la gloria del meonio alloro, 
Che mal conosce e mal dispensa il mondo. 
Ma non vana e celeste e duratura
11 d’amor la possanza: amore e fiatnma 
Vivace, inconsumâbile, perenne,
A cui, per sua virtude, esca maggiore
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Mamiani.

NOTĂ.

Porgono il tempo e la aventura, e a cui 
Cresce dalie ruine ardore c luce.
Mistica lampa degli cgizî avelli 
Giu nei recessi opachi e solto il peso 
Di atterrate cittâ, serba ineslinta 
La pia fiammella, e come ugiiâl con gli aștri 
Sorti natura, i chitiși ardor pareggia, 
Gl’impeti segue e l’incessante imita 
Disiavilhir delle quadrighe eterne.

0 prima, o sacra, o in paradiso nata 
Cura soave, o mio sospir supreme, 
Sola dolcezza de’miei giorni slancbi, 
Meco verrai sotterra all’ ossa mie 
Awinchiata e commisla; e se iii d’erba 
Moverâ il venlo quivi, o debil frasca 
D’arbore amica in sui mio sasso închina, 
Eleonora, fremeran le fronde, 
E faville d’amor dara la pielra.

Întâia xntențiune a autorului era de a însoți toate poesiile ce s’au reprodus în acest Curs 
— și care formează o nouă «i complectă crestomație poetică italiană — cu niște note, explicative. 
Materialul era deja gata, însă fără voie noastră a trebuit sA modificăm planul ce ne forma
sem, și iatA pentru ce: pe cât de întinse sA fte notele ce însoțesc o piesă de versuri italienești, 
ele nu vor fi nici odată înde ajuns străinilor, pentru o deplină înțelegerea autorului. Pocsia 
italiană este foarte dificilă din două puncte de vedere: pentru construcțiunea fraselor (inver
siuni) și pentru usul continuu al stilului figurativ. Notele deci trebuiau de două feluri cel 
puțin: de traducere și de explicat iune. Dar eu cât ar 11 trebuit să mai mărim volumul deja 
atât de mare, pentru a da loc la ust-fel de lucrare? Pe de altă parte noi suntem de părere 
că o bună traducere a întregei poesie prațuește mai mult de cât niște note isolate; numai 
printr’o traducere complectă nu se va pierde nimic din sensul și diu spiritul autorului. DacA 
vom vedea această operă primită de studioșii cu acel interes pe care ostenelile noastre ne 
dau puțin drept de a spera, vom scoate la lumină un viide-iiieciiiii al acestui Curs, destinat 
exclusiv pentru Domnii Profesori: el va conține trjulucerea temelor și exemplelor de literatură 
în prasă și în poesiă, care figurează în presentul volum.
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1. PROSA.

50SINIGAGLIA, Curs de Limbă și Uter. It.

IV. GENUL ORATORIU.
Elocință sacră: Fia Domcnico Caval ca, Gerdlamo Savonarola, Pâolo Segneri. 

•• politică: lacopo Mardi, Giovanni Guidiccioni, Lorenzino de’Mediei, 
Giov. della Casa, Camillo Cavou r.

•« academică: Ugo Fdscolo, Pietro Giordani, Giambattista Niccolini.
«• Judiciară:  .....................................................

V. GENUL EPISTOLAR.
Scrisori Familiare: Annibal Caro, .Gaspare Gozzi, Pietro Giordani, Giâcomo 

Leopardi, Ugo Foscolo, Giuseppe Giusti.
•« de aFaceri: Filippo Sassetti, Niccold Macehiavelli, Fr Guicciardini, 

Baldassar Castiglione.
•• sciințilice: Galileo Galilei, Francesco Rudi.

RESUMATUL 
diferitelor genuri de composiliunl literare, si numele Autorilor 

ce s’au distins în fie-care dintre ele.

I. GENUL ISTORIC.
Cronice: Dino Compagni, Giovanni Villani.
Anale: Lodovico Antonio Muratori.
Istoriă: Niccold Macehiavelli, Francesco Guicciardini. Carlo Boita, Cesare Balbo
Biografie: Giovanni Boccaccio, Giorgio Vasari, Cesare Balbo.
Autobiografie: Benvenuto Cellini, Vittorio Alfieri.
Memorie : Silvio Pellico, Mâssinio d’Azeglio.
Inscriptiuni: Pietro Giordani, Luigi Mnzzi.

III. GENUL DIDACTIC.
Tractat: lacopo Passavanti, Leon Battista Alberti, Niccold Macehiavelli, Bal

dassar Castiglione, Giovanni della Casa, Galileo Galilei, Francesco 
Maria Zanotti, Terenzio Mainiani.

Critică literară:' Giuseppe Baretti, Gaspare Gozzi, Girolanio Tiraboschi, Paolo 
Emiliani-Giudici, Luigi Settembrini, Francesco De Sanctis.

Bialog: Giambattista Gelli, Torquato Tasso, Sibrza Pallavicino, Giaeomo Leopadi.

II. GENUL FICȚIUNILOR. 
i

Fabulă: Âgnolo Firenzuola, Gaspare Gozzi.
ZVuvclă: Giovanni Boccaccio, Franco Sacchetti, Anton Francesco, Grazzini (il 

Lasea), Gaspare Gozzi, Francesco Soave, Pietro Thouar.
Itonian: Alcssandro Manzoni, Tominaso Grossi, Massimo D*Azeglio, Francesco 

Domcnico Guerrazzi.
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2. POESIA.

I. GENUL LIRIC.

III. GENUL NARATIV.

IV. GENUL DRAMATIC.

V. GENUL PASTORAL.

Oală 8 Chiabrera, Parini, Foscolo, Pindemonte, Monti, Manzoni. 
Canțonă: Dante, Petrarca, Filicaia, Guidi, Testi, Leopardi. 
Sonet: Dante, Petrarca, Tasso, Alfieri, Monti, Foscolo. 
Balada: C aval c an ti, Sacchetti, Poliziano.
Romanță: Berchet, Grossi.

- Elegiă: Monti, Foscolo, Torti.
Madrigal: Giambattista Gnarini, Francesco Lcmene.
Epigramă: Alamanni, Pananti, D’Elci, Zcflirino Re, Alfieri. 
Capitol: Francesco Berni.
1> iii raml» : Francesco Redi.

Poemă «loctrinală: Dante Alighieri.
•• eroică: Torquato Tasso, Giovan Battista Marini.
•• romanțCNcă: Matteo Maria Boiardo, Lnigi Puici, Fr. Berni, Ludo* 

vico Ariosto.
•• ci*O«comică: Alessandro Tassoni, Francesco Bracciolini, Lorenzo 

Lippi, Giaconio Leopardi.
Poemet: Vincenzo Monti, G. Marchetti.
Xnvela: Bartolommeo Sestini, Tommaso Grossi, Silvio Pellieo.

Tragediă: Gian Giorgio Trissino, T. Tasso, Scipione Mafiei, Vittorio Alfieri, 
Vincenzo Monti, Ugo Foscolo, Silvio Pellieo, Giambattista Nic- 
colini, Alessandro Manzoni.

Dramă: Giuseppe Revere, Piejtro Cossa, Paolo Ferrari.
Melodramă: Apostolo Zeno, Pietro Metastasio, Felice Romani.
Comediă: N. Macehiavelli, L. Ariosto, Pietro Aretino, Carlo Goldoni.

Braniă pastorală: T. Tasso, Gnarini.
Eclogă: Sannazzaro, B. Rota, B. Baldi. 
Idil: Leopardi, Mamiani.

II. GENUL DIDACTIC.
Poemă didactică: L. Alamanni, G. Rucellai, Giamb. Spolvcrini, L. Maseheroni.
Sermon: Gaspare Gozzi, V. Monti, G. Torti, P. Costa.
Epistolă: Ugo Foscolo, Ippolito Pindemonte, Giovanni Torti, Giuseppe Bărbieri.
Satiră: Ludovico Ariosto, Salvator Roșa, Benedetto Menzini, Vittorio Alfieri, 

Giuseppe Parini, Giuseppe Giusti.
Falinlă: Lorenzo Pignotti, Aurelio Bertola, Lnigi Fiacchi (Clasio), Gaspare Gozzi.
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1. DANTE ALIGHIERL

NOTIȚE BIOGRAFICE Șl CRITICE
ASUPRA SCRIITORILOR CELOR MAI ÎNSEMNAȚI.

Danie Aligliieri nacque in Firenze nel maggio 1265. Aveva 
circa nove anni quando conobbe Beatrice, ligi ia d’ un Folco Porii nari, 
e per essa prese amore grandissimo. A 18 anni scriveva per lei i 
suoi primi verși, e, lei morla nel 1290, non ccssd d’ averne in cuore 
sempre viva l’immagine. Fu qucsla giovine la sua inspiratrice, e la 
gloria del maggior poela d’ Italia, non pud andar disgiunta dai nome 
di colei, che fu da lui immorlalala nel suo immortale poema. Danie 
tenne in Firenze, sua patria, uflici onorevolissimi, ma cadulo il par
tite dei Bianchi, cui apparteneva, fu, sui primi del 1302, mandate 
in bando. Nello stesso anno si uni con altri fuorusciti per lenlar di 
rientrare in Firenze colla forza delle armi, ma riuscito vano simile 
lentativo e disgustato dai procedere de’suoi compagni, ando ramingo 
e solo per varie parii d’Italia. Fu a Verona, poi a Padova (1304), 
indi in Romagna e dicesi, anche a Parigi; pero per poco tempo dovetle 
reslare in Francia. Nel 1316 pare gli fosse concesso di rientrare in 
Firenze, ma non volendo accellarc le troppo umilianti condizioni, 
preferi continuare la triste vita dell’esilio. Cosi lo sappiamo tomate 
nuovamente a Verona alia corle di Can Grande della Scala, e poco 
piu tardi a Ravenna presso Guido Novello da Polenta. Mori in 
quest’ultima ciltâ il 14 settembre 1321.

Le opere di Danie Alighieri seriile in lingua italiana sono: la Vita 
Nuova (storia del suo amore, misia di verși e di prose), il Canto
niere, il Convito, e la „Commedia" (poema allegorico-dollri- 
nale in terza rima, diviso in Ire Cantiche). Quest’ ultima opera, cui 
i posleri aggiunsero il tilolo di *divina>, non e solamente il capo- 
lavoro di Danie, ma e la maggiore produzione lelteraria, fra Iulie 
quelle che vanlano le moderne lellerature d’ Europa. La Divina 
Commedia c la narrazione di un viaggio che il poela linge d’avcr 
fatlo atlraverso V Infcrno, il Purgator io e il Paradiso. Presa nel 
senso letterale quest’opera, alia cui perfezione artistica sembra abbian 
davvero messo mano e Cielo e Terra, e la descrizione delle pene 
eterne sofierte dai dannati, delle speranze che nulrono fra i pas- 
saggeri dolori coloro che sono penitenli, c della beatitudine di quelli 
che salirono alia maggior gloria; ma qualora si studi il signilicalo 
simbolico che si asconde solto il vclame delii verși slrani, noi 
vediamo rappresenlata in questa mirabile allegoria T anima umana 
che dai peccalo passa, per mezzo del penlimente, all'esercizio della 
virtii. Del reslo, sia che si consideri la Divina Commedia nella lettera 
oppure nello spirite, essa appare ed apparirâ sempre quale una delle 
piii stupende creazioni letleraric di ungenio strapotente. In quest’opera 
tutto e grande e sublime: lo slile energice ed incisive; le iminagini 
vivaci; le similitudini piene di naluralezza ed etticacia; il pensiero pro-
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2. FRANCESCO PETRARCA.

Francesco Petrarca nacque in Arezzo il 20 luglio 1304. Da suo 
pudre veniva destinato allo studio delle leggi, ma I’amore grandis- 
simo che egli nutriva pergli autori latini, lo distolsero dalie discipline 
giuridiche, e lo fecero il primo poela lirico d? Italia. In Avignone, ove 
la famiglia di lui era andata a slabilirsi, pcrche esiliata da Firenze 
facendo parte del parlito dei Bianchi, il Petrarca conobbe madonna 
Laura, di cui s’innamOro ardenlemente e per la quale compose 
le numerose poesie che sono riunite sotlo il litolo di Canzoniere.

E quest’ opera una raccolla di cantoni, sonetti, sestine, ballale, 
madrigali, in cui il poela paria conlinuamente del suo amore per 
Laura quand’era in vita, e del dolorc che gli amareggiava 1’anima 
dopo ch’essa mori. Vi sono pero nel cantoniere anche poesie d’allro 
soggetlo, civile o religioso, come ad esempio la * cantona per esor- 
lare i Grandi a liberare l- Italia* quella che comincia *spirlo 
genlib diretla non si sa precisamente a chi, e la canzone <A Jfîaria 
Vergine*.

fondo; il principie moralizzatore sempre predominante; la polenza 
dei colori; la varielîi infinita delle scene; il tono ora tragico, ora pa
tetico, talvolla anche scherzevole; le innumerevoli cognizioni di storia, 
di leggenda, di costume che ad ogni momento vi si trovano dissemi- 
nale; F intero quadro della vila, delle credenze e della scienza me- 
dioevale, tutlo conlribuisce a far della Divina Commedia il libro piu 
universale, piu grande, piti islrultivo c piu profondo. Esso e la bibbia 
dell’uomo di lellere, la guida del pensatore e deU’artista, il piu caro 
compagno di qualsiasi uomo che aspira al nome di collo.

La Divina Commedia e tradotta in Iulie le lingue; una della 
piu Pedeli versioni e delle piti degne del nome di Danie e della gloria 
delle Lellere italiane e quella in lingua rumena della signora Maria 
Pietro Chitto, di cui giâ feci parola in una delle mie preccdenii 
note, e che mi e grato ricordare ancor qui, qual tenue segno di ri- 
conoscenza patrioltica verso una donna che, agii ozî gentili del suo 
bel sesso, prelerisce i severi ed alli studi, che nella immortale opera 
di Danie si compendiano.

BIBLIOGRAFIA. —La 1 edizione della Divina Commedia fu latta a Foligno nel 1472. — 
Buonissiuie edizioni ad uso degli studioși, eon connncnto abbastanza esteso sono quello di 
Fraticelli (Firenze. Barbera: Opere di Dante Aligliieri, -1 Voi.) Brunone Bianchi (Firenze, Le 
Monnier) e Toinmaw Cătini (Voi. II. del -Manuale di Letteratura italiana ad uso dei Lieei. Fi- 
renze, G. C'. Sansoui Inoltre: ScartazzinF La Divina Commedia di D. A. riveduta nel 
teato e commentata [Lipsia, Brockhaus, 1874-82, trn volumi]; G. B. G iul tuni „Metodo di co
mentare la Divina Comedia- [Firenze. Le Monnier, 1861] e -V. Tommatco „Commento alia Di
vina Commedia con ragionanienti e note* [Milano, Paguoni, 1S6J. — La miglioro edizione della 
176* Nttoi fi e quella procurata da Ab t^hnlru D’ Anconu (Pisa, Nistri 1SK4).—Si consulți anche: 
Feiviizzi -bianuale Dantesco-.—Edizione illustrata con disegni di G. Dore [Sonzogno, Milano 1S72].

Tratlnzioui: in fr.ineese di P. A. Fiorentino, A. Brizeux, L. Ratisbonne; — in ingle.se di U, 
Boyd, H. F. Longfellovv; — in tedesco di C. L. Kannegiesser, C. Streckfu-ss, Philalete [re Gio- 
vanni di Sossonia], C. Witte, C. Burlacii; — in rumene .1. Eliadc-Radulescu [soloalcuni canti], 
Maria Petre Cliizzu (Injcrno e Furgatorio a tutto il
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3. (ilOVANM BOCCACCIO.

Giovanni Boccaccio nacque a Parigi noi 1313, da Boccaccio di 
Chellino (originar  io di Cerlaldd, presso Firenze) o da una france.se di 
nome Giannina. Poco dopo la sua nascita veniva portalo in Italia e 
piu lardi inizialo alia inercatura, professione paterna. Peru il Boccaccio 
non volendo saperne di commercio fu nel 1328 mandato a Napoli 
per sludiarvi dirilto canonico. Ne in quesla nuova via do vet te multo 
avanzare, giacchc, piu che ai codici, diode il suo tempo ad altri sludi 
a lui pili dilelti c ai passalempi che allietavano la corle di Boberlo 
d'Angio c la gioconda sociehi napolelana. Conobbe in Napoli es’in- 
namord di una bellissima donna per nome Maria. liglia naturale deliu 
slcsso re Boberlo. Per essa scrisse il Fildcolo o Fildcopo (romanzo

Ollre che del canzoniere, il Pelrarca e autore di alice opere, ma 
tuttc scritte in latino_ Principale e un poema intilolato Africa, che 
accrebbe tanta ripulazione all’autore, da meritargli 1’incoronazione in 
Campidoglio; cd il Pelrarca slcsso credeva che V Africa, piu che il 
Canzoniere avrebbe raccomandalo ai posteri il suo nome: invoce 
menire quella giace sepolta solto la pol vere delle BiblioJeclie, il 
Canzoniere c lello e studiate da tulii coloro che amano la bella e 
yera poesia, quella poesia che e la piii profunda e ad un tempo la piît_ 
gentile analisi drll‘alfelto uinuno: la lingua c lo slile del Canzo
niere sono un perfetlo modello di purezza, di grazia e di efticacia.

11 Pelrarca fu 1* uomo piu erudito doi suoi loinpi : principi o papi 
andavano a gara per onorariu e di laluni fu intinio. II suo nnioiv 
per madonna Laura fuquelloche spiro ai suoi verși l’alito deU’immor- 
talitâ; e curioso che alcuni „critici. piti pellogoli indagalori d’oziose 
notizie, che geniali scrutători della perfezione artistica cui giunsero i 
noștri somnii poeți, vogi ia no negare 1‘esisleuza di inadonna l.anra. 
come altri negano quella della Bealrivc di IJante. E seroudo mo piii 
probabile, che ta inspirazione voia possa venire all* artista dalia con- 
lemplazione di qualche cosa di realmente esistenle anzicche da chi- 
mere che nella sua mente possano formarsi; e d’allra parte verși si 
pieni di verismo, come spesso s’incontrano nel Pelrarca. mal polreb- 
bero definirsi inspirați da un milo, o da un simbolo qualsisia.

11 Pelrarca mori in Arquâ il 1.8 luglio 1374.
BIBLIOGRAFIA. — Lu T-a edizioue del Canzoniere e del 1-172 (Padova, Bartolonimco da 

Valdizocco e Mar tino doi Sottalberi)- Edizionc assai pregiata e quella cseguita in Padova nel 
1819 dalia Stampcria del Sominario, a cura di Antonio Mftr.nmd. — Edizioni moderne prowe- 
dute di Coinmonto, sono qucllc di (Jiacomo Isopardi (Firenze, Barbera, 1870), Ginseppe Bnzzo 
(Palermo, Anirnta. 1870) e (i. Ctir-ln< <-i _Saggio di un 0>r<< c<>iiiin<-nt<> nir>vo djdlc Rinie .-••pr.t 
nigonit-nti i. ju-.i .iii <• divi-i Si < ■n-ult<.-ian!i<> ntiliin-nte ani  
trarca i seguenti libri: b\ De Suttclin „Saggio critico sul Petrarca** (Napoli, Morano. 2-a ediz. 
1883); ]}. Znnibini ..St.udî sul Petrarca* (Napoli, Morano. 1878); .1»/. Hurbdi -Storia della Let- 
teratura italiana" Voi. VII. (Fircnze, Sansoni 1881); -I. .Pdtrartiue, etude d'apivs
dc nouveaux documenta (Paris, Didicr, 187.8). Le h’inn del Petrarca sono tradotte in francese da 
Vaaquin Philicul, P. Catanusi, C. E. Du Mnzet, A. dc Montesqieu, Y.^l*uuleflc e F. Le Duc; 
in tedesco da C. F. Hcrmann, C. Foerster, F. G. Bruckbrau. K. Kulhiîe. L. Biegeleben, o G. 
Kviger; in inglcso da T. Campbell; in spagnuolo da S. Lusitano o U. Garces.
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in prosa), l’/l-meto o Convmedia delte Niufe porentine (racconto 
in prosa frammezzalo da verși), la Fianvnietta (romanzo intiino), 
1’ Amorosa visione (poema in 50 capitoli e in terzine), la Țeseide 
(poema in dodici libri), il F'ildstrato (poema in ol lava rima), il A/h- 
fale pesolano (poemetlo) e mollissime Rime. Nel 134-8, essendogli 
mort o il padre, fece ritorno a Firenze, ove noto giâ pol suo valorc 
letlerario, per la sua vasta erudizione e per la dimeslichezza cogli 
nsi di corle, fu adopralo in oftici pubblici e spesso inviato quale 
ambascialore a Papi e Signori d’Italia. Nel 1350 ebbe occasione di 
ospitare in sua casa 1’ uomo piu famoso di quei lempi, Francesco 
Pelrarca, col quale si legd di quella amicizia, che per tulta la vila 
nondoveva mai venir meno. 11 terribile contagio della pesle, che nel 134-8 
si grandemenle înfieri, spegnendo migliaia di vile, die al Boccaccio 
occasione di scrivere 1’ operasua immortale: il Decamerone. Equesla 
una raccolta di cenlo novelle, che il poela linge racconlalc nello spazio 
di dieci giorni (da cui il nome dell’ opera), da setle giovini donne e 
tre genliluomini, rinnilisi in una amcna villa presso Firenze, per 
fuggire il morbo c la tristezza che Iutii invadeva. 11 Decamerone e 
la prima e piti bella prosa italiana, e quantunque lo slile di queslo 
celebre capolavoro pecchi lalvolla di soverchia gravezza classica, 
specie pel lungo periodare e i costrulli alia latina, niun’ opera pud 
reggere al confronlo di quesla per varietu d’immaginazioni, pittura 
Iedele di costumi, naturalezza di descrizioni, verilâ di caratleri, spi- 
rito argulo e giocondo, ingegnosilâ d’inlreccio, purezza, propriclâ ed 
elficacia di lingua e di colori lo. fi pur troppo vero che all’orecchio 
di molii, e in llalia e all’eslero, il nome di Boccaccio e quasi sino- 
nimo di scurrililâ; pcro la colpa c di quei tali che, per Iar nota la 
grande opera del padre della prosa italiana, vi cercano e addilano 
cid che piti alletla il senso pervertite degli amatori di sconce vedute; 
ma a tulti coloro che hanno coscienza del bcllo artistice, le novelle 
del Boccaccio si mostrano sotlo ben allro punte di vista: essi non si 
stancano dalf ammirarc la ricchezza ed armonia di colori che, su 
tanto vasta e variata lela, seppe gillare, quasi scherzando, il magico 
pennello di un uomo di genio, riproducendo un esatto e incancella- 
bilc quadro della vila intima, quale fu quella de’noștri padri nel me
dio evo.

li Boccaccio e autore oltre che dellc opere citate, anche di una 
Vita di Dânle^ di un Commento del primi 17 cauți delta Divina 
Commedia (egii era stato incaricato di leggere e spiegare il poema 
danlesco nella Chiesa di Sanlo Stefano in Firenze), di una satira 
sulle donne intilolata cCorbaccio o Labirinto d- Amore> e infime 
di varie allre operctte minori e scritli latini.

(liovanni Boccaccio mori in Firenze il 21 dicembrc 1375.
BIBLIOGRAFIA. — La I. edizione del Decameron c del 1470 (Venozia). — Le due migliori 

cdizioni modeme Rono (pieile curate da Pictro hal Hio (Firenze. Davide Passigli. 1841—44). e 
da Ph.tro Fanfani (Firenze, Le Honnier, 1857;. — 11 piil mitico codice del Decameron v quello 
Hcritto di mano di Fraurnco Nanurlli nel lîftM. da lui forse copiate miIT autografa del Boccaccio 
che ando bruciato: trovoni nella Biblioteca Laurenziana di Firenze.

Si consulți inoltre: D. M. Nanul „Istoria del Decamerone*1 (Firenze, Rislori, 1742), e so- 
vratutto le due opere del Landuu „Giovanni Boccaccio, sua vila c suc opere- tradotta dai to-
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4. LUDOVICO ARIOSTO.

5. TORQUATO TASSO.

desco da C. Antona-Travcrsi (Nap oii, Morano, 1881) e -Dio Quellen des Dekameron- (le fonti 
del D. — non ancora tradotto: Stuttgnrt, Sclieible, 2-a ed. 188J).

Edizioni del Decameron nd uso delle Scuolc, curate da R. Fornaciari (Firenze, Sansoni, 
IBS)), r. Dazzi (Firenze, Barbeta, 1868).

Torquato Tasso nacque a Sorrento, cittâ posta sul golfo di Na- 
poli, 1’11 marzo 1544. Suo padre, Bernardo Tasso, originario del 
lerrilorio di Bergamo, fu ancli’ egli poela di merito. Torquato venne 
inandato a Padova, perche vi allendesse alia giurisprudenza, ina egli 
accordd tutta la sua perseveranza agii studi filosofici e di buon’ura 
si distinse in questa nuova via, dando saggi non indegni del suo ta-

Ludovico Arioslo nacque a Reggio d’Emilia 1'8 settembre 1474. 
Dopo aver studialo leggi per cinque anni allese a formare la sua 
cultura letteraria. Nel 1502 scrisse la Cassaria (commedia in verși); 
al principio del 1506 posc mano all’ Orlando Furioso che c il suo 
celebre capolavoro. L’ Orlando Furioso poema romanzesco o caval- 
leresco scritto in otlava rima, e la narrazione dello impazzimenlo 
d’ Orlando, paladino di Carlomagno, in causa del tradimenlo d’ An
gelica, e del successivo rinsavimento avvenuto per divino volere, ac- 
ciocclie Orlando possa uccidere Agramante re moro. A quest’azione 
principale si collegano con ordine e dislribuzione mirabili molie altre 
azioni minori, spesso indipendcnli le unc dalie allre, clic fanno del poe
ma dell’Arioslo una delle piu gradite e attraenti lellure. L’ Or
lando Furioso e la libera conlinuazione dell’ Orlando innamorato 
di Matteo Maria Boiardo, poema che ha per fondamento la guerra 
religiosa tra Cristiani e Saraceni e F innamoramento di Orlando e 
Angelica. Se nel capolavoro dell’Arioslo l’invenzione non c seinpre 
originale, e invece tutta propria del poela F arte con cui egli sa dare 
nuovo caratlere e nuova vita a tutto cid che fluiscc dalie fonti piti 
svariate. Che dire poi dello stile lutlo grazia e semplicilâ, della lingua 
franca e disinvolla, del verso scorrevole e armonioso di quel colorilo 
pieno di freschezza, che ravviva ogni pi(i piccolo episodio e attraverso 
il quale si riconosce subilo l’estro geniale di un grande artista?

Oltre la Cassaria giâ citata, F Arioslo ha scritto allre conunedie 
(i Siippositi, il Negromante, la Scolastica, la Lena), 7 satire in 
terza rima, splendido modello del genere, 2 capitoli, 2 ecloghe e varie 
poesie liriche.

Mori in Ferrara il 6 giugno 1533.
BIBLIOGRAFIA.—La I. edizione del!’Orlando Furioso e del 1516, aprile 22 (Ferrara, 

G. Mazocco). Una delle migliori edizioni moderne, con opportune note e discorso proemiale e 
qnella di G. Casella (Firenze, Barbeta, 1877). Un’edizione bellainento illustrata du Dote fu 
pubblicata dagli editori Treves di Milano.

In olt re si consulți: J‘. Haina „Le fonti dell’Orlando fuvioso“ (Firenze, Sansoni, 1876).
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6. NICOLO macchiavelli.
Nicolb Madchiavelli nacque in Firenze nel 1469. Ricevette un’e- 

ducazione raolto accurata e nel 1494 fu nominalo Segretario della

lento poetico. Nel 1565 ottenne un posto di gentiluomo pressoil car
dinale Luigi d’ Este, col quale ebbe occasione di recarsi in Francia, 
ove conobbe il celebre poela Ronsard. Nel 1572 non troppo andan- 
dogli a grado 1’ umore del cardinale lo lascid ed enlro al servizio del 
di lui fratello il duca Alfonso II. in Ferrara. Presso questo principe 
egli avrebbe potulo vivere assai felice, poiche era circondato da 
qnella stima e da qucgli onori che il suo alto talente gli merilavano. 
Sgraziatamenle verso il 1575 il nostro poela cominciava ad essere 
afflitto da un’ esallazione che, di piti in piti crescendo, doveva renderlo 
infelice per tutto il resto di sua vila. Tale perturbamenlo nelle facoltii 
mentali del poela, causato da falși Umori religioși, da paura d’iin- 
maginarie persecuzioni, ma sovratulto dalie acerbe e ingiuste crili- 
che che cerii lellerali invidioși andaVan facendo all’opera sua im- 
mortale, persuasero il duca Alfonso d’ allonlanarlo dalia corle e di farlo 
rinchiudere, forse a lin di bene, in un ospedale di pazzi. Da quel mo
mente la vita del Tasso non e piti che una vicenda di miserie, da 
cui solo la morte, che da lui sospirala, lo colse il 25 aprile 1595 
nel monastero di Sânt’ Onofrio in Roma, venne a liberarlo.

L* opera maggiorc del Tasso, quella che lo fa primo fra i pocii 
epici e la Gerusalemme liberata, poema eroico in ollava rima, 
in cui e narrata la librrazione della cittii sania e del sepolcro di 
Cristo dalie mani dei Saraceni, compiula dalia prima crociata.

L’ azione e storicamente vera, ma il caratlere dei personaggi e fog- 
gialo dai poela nel modo piu conforme al suo ideale e meglio adatto 
all’ interesse e all’ intreccio dell' opera. Come poesia, e sovratulto 
come stilc, la Gerusalemme liberata e inferiore all’ Orlando furioso 
delPAriosto; ma per grazia, sentimente ed armonia essa e superiore 
ad ogni altro poema: il patetico che domina le varie scene d’amore 
e il delicate colorile, con cui sono tratteggiali lânii e si variati epi
sod!, rendono la Gerusalemme popolarissima in Italia e fuori. Le cen- 
sure alle quali fu accennato piti sopra, decisero il Tasso a rifare il 
suo lavoro, ed a questo rifacimento diede. il titolo di Gerusalemme 
conquistata. Inutile dire che solo la liberata rimase in onore, e che 
ad essa si connette la gloria somma di Torquato Tasso.

Questo grande poela e anche autore del piti bell’esempio di 
dramma pastorale <V Aminta*, che invano il Guarini’cerco di egua- 
gliare col suo «Pastor lido-». Bellissime sono le Lellere del Tasso, e 
inleressanti i dialoglii e i discorsi che di lui abbiamo. Nella poesia 
lirica occupa eziandio degnissimo posto, accanto ai piu celebri che 
hanno illustralo le lettere italiane.

BIBLIOGRAFIA. — La I. edizione della Gerusalemme liberata e del J58L (Caselniaggiorc, 
Antonio Canacci. e Parai a, Erasmo Viotti). Eccellente por la correttezza del testo e l’abbon- 
dante e giudizioso coininento e 1’ ultima edizione apparsa in quest* anno (Ib'JO) presso G. C. San- 
s*»ni e curata dai prof. Severino Ferrari.
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7. GIUSEPPE PARINI

Giuseppe Parini nacque in Bosișio^ terra del Milanesc. il 22 
niaggio 1729. I suoi gcnitori, scarsi di beni di fortuna, Io destinarono 
âl sacerdozio, ma egli, menire seguiva i corei di teologia_ leggeva 
avidamenle i grandi poeți classici, e so vraful! o Virgilio. Punte e IV- 
frarca,. Frutto di tali sludi fu un volume! to di poesie che il Parini 
pubblico nel 1752 collo pseudonimo di JRipano Eupilino. Questo

Repubblica florentina, ufficio ch’ei lenne per lo spazio di 18 anni e 
pel quale antonomasticamenle egli vien designat® col nome di Seyre- 
tario florentin o. In quesla sua qualilâ Iu adoprato in mișsioni im
portanți presso varie potenze e contribui alia formazione di un eser- 
cilo nazionale da essero sosliluito alle milizie mercenarie. Nel 151.2 
tornati i Medici dalPesilio e ripresa la signoria, il Macchiavelli fu 
privato della sua carica c poscia, solto 1’ impulazione di congiurare 
contro di essi, fu imprigionato e torturate. Mori il 22 giugno 1527.

Le opere principali del Macchiavelli sono: 1) Le Storie Flo
rentine .seriile per incarico ricevuto da Clemente VII. papa. Oneste 
Storie non pare sieno frutto di molie indagini e di molia assiduilă, 
giacche le inesaltezze vi abbondano; ma la dicitura elegante, vivace, 
pitloresca ne fanno una delle pift bel le prose ilaliane. 2) I Discorsi 
sulta pruna Deca di Tito Livio, nei quali il Macchiavelli, menire com- 
menta 1’ opera dell’ illustre storico romano, con fînissime osservazioni 
di scienza politica spiega le cause della grandezza antica c della de- 
bolezza d’Italia ai suoi lempi. 3) 11 Principe, opera piti nota d’ogni 
altra del Macchiavelli anche all’estero, pelgran bene e il gran male 
che ne fu delte. 11 Principe e un tratlato politico nel quale loscrit- 
tore lingendo (forse) di ammaeslrare il capo di uno State sul modo 
di governare dispoticamente, infiltra nelfanimo dei sudditi il senti
mente dell'odio contro la lirannia. Quest’opera presa alia lettera sem- 
bra tendere alia soppressione di Iulie le ciltadine liberia: studiata 
nel suo spirite e nelle opinioni dcIP autore, e da ritenerla quale spinla 
morale alia cacciata degli stranieri d' Italia ed all’acquisto della sua 
indipendenza. 4) L'arte delta guerra} e un traltalo politico-militare 
in cui V autore insegna come si debba procedere per l’ordinamenlo 
di un esercilo nazionale alto a difendere con virlii e coraggio la pa
tria. Come opera lelleraria, queslo ti aliate e considerate quale uno 
dei migliori scritli del Macchiavelli c fu delta dai Macaulay e dai 
Balbo la scriitura piti virtuosa e che piu onora il carallerc di Mac
chiavelli.

Abbiamo del Macchiavelli una conimedia assai celebre la Mandra- 
(jola, una Vila di Castruccio Castracani, molie Lelterc degne 
d’esser leite c studiate, cd altre opere di minore importanza.

BIBLIOGRAFIA.—Tiitto le opere di Niccolu Macchiavelli furou pnbblicate in 11 voluiui n 
Milano pres.su Luigi Mussi (1810--11). Altre odizioni: Firenzo 18-13 (Pnrcnti: 1 voi.). —Napoli 
1877 Fer. Bidori, 2 voi.) Fironzc 1826 (Ciardetti; 10 voi.) — Inoltro si veda 1’opera magistrale 
di Pasquale Villari „AVrco/S jUacchiavelU •• i woi te»ipi~ (Firenzo, Le Monnier i877—82 3 voi.).

pres.su
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primo tentat ivo poetico valse a farlo conoșcere ravorevolmcnh- pi<- 
gli uomini.dL lettero. Nel’1763 diode iu hicc .(scuza nome di autore) 
Ja prima parte di. un pocmetto satiric© in verși sciolti ■il Matlinp>j 
due anni dopo appariva la seconda parte «ZZ Neriggio*, a cui piii 

"tardi ăggiungeva <?7 Vespro e la Noile*, completando cosi qud mi- 
rabile capolavoro di satira civile chc ha per titolo <11 Giorno*. Fn
qucslo poema, appartenentejfl genere didqșcalico-salirico. ii Parini 

Jmmagina di voler ammacstrâre un giovin signorc in Iutii gli usi. i 
doveri e le convenienzc ^che 6 tenulo di osscrvare, qualora voglia 
acquistarsi il nome di perfetîo cavaliere; ma sotlo quella fine ironia, 
eșpressa in verși di straordinaria bellezza e perfezione artistica, il poeta 
mira a far yergognare.quella n’obijtâ e quella borghesia de’suni tcmpi 
che, tuțta p’iena d’orgoglio, di fatuilâ c d’ignoranza. pollriscc negii 
ozî lussuriosi, anzicche adoprarsi per F utile e la gloria del proprio 

jiaese. Pochi poeți scppero quanto il Parini, curarc F elelta forma^ la 
purezza del Io stile, la nobillâ e altezza dei pension. di cui olîrc si 
splendido esempio nori solamenle nel Giorno, ma anchc nelle sue 
Odj* citate fra le piu belle di cui si onori la lelteralura italiana.

Visse poverb e virtuosissimo: mori il 15 agoslo 1799.
BIBLIOGRAFIA. — Buone edizioni delle pocnit del Parini. con opportuni cominenlHiirono 

date da P. Miclielangeli (Bolognn. Zaniclielli, 1SS3) e A. D’ Ancona (Firenze. Le Monnier. ISSIi-

8. VITTORIO ALFIERI.
II conte Vittorio Alfieri nacque in Asii, citlâ del Piemonle, il 17 

gennaio 1749. Inscrilto nell’ Accademia di Torino vi studio poco e 
mâlc; uscitone nel 1756 si diede a viaggiare per Lutla Italia e poscia 
per tutta Europa. Quando ritorno in patria ricomincio a sludiare con 
maggior profitto che non avesse fatto, i grandi scriitori italiani, si 
occupo seriamente della lingua e, allo scopo di perfezionarsi in essa, 
si recd in Toscana, ove meglio che in altra parte d’Italia c pariata. 
Incomincid a scriver tragedie, e per forza di volontâ, assai piu che 
per naturale talente, riusci il piii grande autore tragico italiano. Le 
sue tragedie sono 22; il Saul c da tulii riconosciuta la sua mi- 
gliore produzione drammatica; vengono poi il Filippo, la Nirra, 
F Agamennone, ecc. Se per riguardo alia perfezione artistica F Alfieri 
rimane addietro al Corneille e al Racine, e pero certo ch’egli val 
piu assai di questi due grandi tragici, perFeflicacia delle sue pro- 
duzioni e per la nobillâ e grandezza di senlimenti, che sono alte ad 
eccilare nelFanimo degli spetlatori. 11 dialogo delle tragedie delF Al
fieri e rapido, concettoso, vibrato; il suo stile e il verso sono spesso 
duri, ma cosi li volle il poeta, che sprezzava la mollezza del lin- 
guaggio si come riflesso di un carattcre molie, (iran patriotta, ido
latra della grandezza antica, odiatore dei tiranni, egli colic sue 
tragedie intese a formare uomini di carattcre virile e di nobili sensi.

L’Alfieri e anchc autore di una libriccino mișto di prosa e verși 
intitolato il Misogallo, satira contro i Francesi, di una traduzione 
di Sallustio e di una sua Vita, che e citata come modello di auto
biografia. Mori 1’8 ottobre 1803.
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9. VINCENZO MONTI.

BIBLIOGRAFIA.—Le Opere complete dell’Alfleri furono pubblicato in 22 voluini a Pisa 
■■ (Cftpurro, .1805—15). Edizioni modeme dclle Tragedie sono: quella curata da C. Milanesi (Firenzc, 

Le Monnier, 1855) e quella pubblicata dai Sonzogno (Milano, 1870). II Mteogttllo. Ic Satire e gli 
Epigrammi sono pubblicati a cura di I. Ren ier (Firenzc. Sansoni) e a cura di G. Carducci 
(Firenzc, Barbeta).

Vincenzo Monti nacque alle Alfonsine presso Fusignano, in quel 
di Ravenna, il 19 febbraio 1754. Studio giurisprudenza a Ferrara. 
nel qual tempo scrisse verși imilando prima il Frugoni, poscia il 
Minzoni e il Varano. Noi 1778, si recd a Roma, ove non tardo a 
farsi conoscere ed apprezzare dagli uomini colii di quella cittâ. In 
occasione dello scoprimento del busto di Pericle compose un’ode (la 
Prosopopea di Pcricle) clie accrebbe la sua lama. Nel 1781 scrisse 
la Bellczza dell’ Gniverso e un anno dopo il Pellegrino apostol ico, 
pocmello in cui celebrava il rilorno da Vienna di papa Pio VI. L’as- 
sassinio di Ugo Bassville, segrelario della Legazione francese in Napoli, 
consumalosi sui primi del 1793, inspiro al Monti il famoso poemetto 
la Bassvilliana, che occupa il primo poslo fra le molie composizioni 
poeticlie di questo autore, e che gli valse il soprannome di * Danie 
redivivo». Infalti, aslrazion latla dai soggetlo, che e un’ imprecazione 
agii orrori della Rivohizione francese e la difesa della causa papale, 
la Bassvilliana conliene lali bellezze poeliche e un verso di slampo 
si perfellamente danlesco, che resterâ sempre una delle piu ammirale 
produzioni lelleraric. La- Bassvilliana rimase incompiuta, poiche le 
aure di liberia, che incominciavano a sot tiare anche in Italia, can- 
giarono la mente del poeta: quesli, lasciata Roma, e fattosi demo
cratico, canto la Superslizione, il fanalismo. il Pcricolo, ecc. Quando 
Napoleone si fece încoronare imperalore e re, il Monti lo celebro nel 
Beneficia e nel Bardo delta- Selva aera, e quando sposo Maria 
Luisa scrisse la Ierogamia di Creta. Caduto Napoleone inneggio col 
Mistico Oniaggio, o col. Rilorno d’ Aslrea ai nuovi conquislatori. 
II Monti e autore di molie poesie liriciie stupende, di tre tragedie 
(Caio Gracco, Arislodento, Galeotto Manfredi) e della piu lodata 
Iraduzione della lliade di Oinero. Le sue prose letterarie sono di 
gran pregio, ma e come poeta ch’egli si annovera fra i primissimi 
di cui si onori 1’ Italia. Mori a Milano il 13 otlobre 1.828.

Le critiche piti acerbe che si sono mosse al Monti riguardano 
l’incoslanza del suo caraltere, incostanza che si rispecchia in tulti i 
suoi scrilti: infalti egli tu prima poeta papale, poi repubblicano, poi 
napoleonico e da ultimo auslriacante. Se a ben giudicare delle opere 
dell’ ingcgno fosse necessario 1’ usare altri criteri all’ infuori di quelli 
che hanno riguardo al valorc intrinseco di esse, certo polrebbe nuo- 
cere alia gloria del Monti il fallo d’aver mulalo idee ad ogni mutare 
di avvenimenti politici: ma a tale slregua panni non debbasi misu- 
rare l’allezza del lalento. Quando il poeta ci fa scutire ne’suoi verși 
l’alilo potente del genio; quando il suo cuore palpita sotlo le piu 
eletle forme dell’arte, e l’allezza e nobillâ di sentimento tocea le piu
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10. UGO FOSCOLO.

alte cime, che importa a noi se i baltiti di quel cuore non durarono 
che un’ora, se quel sentimente si volge, tosto raggiunto lo scopo, 
ad altri ideali, o subisce l’influsso di nuovi e precipilosi evenli? 
L’incostanza di caraltere non e cert o un pregio, ma e lorto di ben 
troppi uomini, e al Monti loccd la gloriosa svenlura di lasciarne im- 
peritura traccia ne’suoi verși sublimemenle belii.

BIBLIOGRAFIA. — La piu complota raccolta delie poetic del Monti e quella curata da O. 
Carducci (Firenze. Barbera, 6 volumi 1862—1883); in essa si contengono nnclie le traduzioni.— 
Le migliori edizioni delie Opere complete del Monti sono quella del Rasnati e Bernardoni, Mi
lano 1883—42 in 6 voi. e del Lo Monuier, Fireuzc, 1857 in cinque volumi.

Niccold Foscolo, che piu tardi cambid il suo nome in quello di 
Ugo, nacque a Zante, da padre veneziano e da madre greca, il 26 
gennaio 1779. Giovinetlo, venulo in Italia, frequentd le lezioni del 
Cesarotti nella Universitâ di Padova e collivo con grande e assiduo 
amore lo studio delie letteralure anliche, specialmenle della greca. 
A diciaselte anni scrisse un’ode per Napoleone Bonaparle e il 
Tieste, tragedia applaudita varie sere sui leatri di Venezia. Siarruolo 
soldato volontario per la causa della liberia, e dai 1808 al 1809 
occupo la cattedra di eloquenza nella Universitâ di Pavia. Nel 1812 
fcce rappresentare in Milano un’allra sua tragedia V Aia ce, ma crc- 
dendosi che in essa egli avesse volute adombrare Napoleone ed altri 
personaggi-dell’epoca, fu esilialo dai regno italico. Si rifugio ti Fi
renze, ove continuo ad occuparsi de’suoi lavori letterarî. Nel 1815 
caduto Napoleone, ritorno a Milano; invitate a prestar giuramento di 
fedellâ al nuovo governo austriaco, egli, intollerante di qualsiasi schia 
viții e costante nel suo grande amore di patria, esulo in Isvizzera e 
un anno di poi in Inghilterra. Quivi visse quando in mezzo agii agi 
piu lussuriosi quando nella piu grande miseria, scrivendo articoli di1 
critica e dando publiche lezioni di letteratura italiana. Spirite irre- 
quieto, insoflerente di servaggio, dominate da violenli passioni, anian- 
tissimo della liberia e.adoraiorc delie patrie glorie, meno vila avven- 
turosa e mori povero, a Turnham presso Londra, il 10 seltembre 
1827. Le suc ossa, per decrete del governo italiano, nel 1871 furou 
trasferite in Italia e deposle in Santa Croce a Firenze.

11 capolavoro del Foscolo e il Cârme clei Sepoieri, epistola in 
verși, in cui il poeta si propone di eccitare gl’Italiani alia rigenera- 
zione della patria, coli’onorare la memoria doi grandi cstinli. I Se- 
polcri sono cio che di piu sublime possiede la letteratura poetica 
italiana di questo secolo. Ad onta di lalune oscuritâ, che rendono 
difficile la piena intelligenza del cârme, esso produce la piu profonda 
cd incancellabile impressione sull’aniino del lettore, per la prolbndilâ 
c nobiltâ dei concelli, il felice connubio dei sânii ricordi patrii con 
quclli della gloriosa anlichilâ, il tono patetico, la grave armonia del 
verso, c l’inneslo del senso reale coli’ideale piu puro. II Foscolo 
c inoltre autore di tre Inni alle Grazie di perfezione artistica lorse
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11. GIACOMO LEOPARDI.

a

maggiore a quella dci sepolcri, ma che, rifatli piti volte, rimasero 
incompiuti; di due odî stupende alia Pdllavicini căciulă da ca
va ll o e alV amica risanala: di un principio di traduzionc della 
lliade d' Omero, che per fedellă e sapore atlico accennava a supe- 
rare quella del Monli; delle Ultime Lettere di lacopo Ortisromanzo 
psicologico della specie del Werlher di Goelhe: di molie lettere che 
formano un Epistolar io, dei piti interessanti; infine di un gran nu- 
inero di prose letterarie che si leggono sempre con inlcressc, diletlo 
e utile grandissimi.

BIBLIOGRAFIA. — Le migliori odizioni delle poezie del Foscolo sono quelle iiltimaniente 
pubblicate a cura di G. Cbiarini (Li vor no, Vigo, 1882), di G. Biagi (Firenze, Sansoni, 1883) e 
di G. Mestica (Firenze. Barbeta, 1884).— L’cdizione di tntte le opere dei Foscolo fu data da 
E. S. Ori andini ed E. Maycr (Firenze, Le Monnicr, 1850—62 in midiei voluini).

Giacomo Leopardi nacque in Recanati, citlâ della marca d’ An- 
cona, da nobilissimi genilori, il 29 giugno 1798. AH’etâ di 14 anni 
era giâ tanlo erudite nelle lettere antiche c moderne e nella filolo
gia classica, che i suoi maeștri non sapevano piu che insegnargli: 
perd f eccessiva assiduilâ negii studî severi accagiono la di lui salute 
si da renderne deforme Ia complessione e da rimanere aftlitto«da con
tinue infermitâ. Inoltre, contrariate nelle sue idee dai padre, vecchio 
aristocratico e fervente caltolico, lasciato vi vere in uno state di quasi 
miseria da una madre troppo economa, condusse un’ esislenza tutla 
piena di softerenze fisiche e morali. Cio spiega la cupa tristezza che 
esala dai suoi scritti c quella nota di doloroso pessimismo che senza 
tregua invade 1’anima del grande poela e prosatore. Non sono nu
merose le poesie ch’egli scrisse, c che riuni soite il tilolo comune 
di Canti; ma in esse e rappresenlata la lirica piu sublime del nostro 
secolo. Ne allrimenli poleva essere, giacche il Leopardi alia profonditâ 
del pensiero, rispondenle al suo animo pieno di alto sentire, univa 
la piti vasta cultura letteraria e un senso squisito dell’arle. Nessuna 
canzone ha entusiasmalo piu giovani cuori di quella AlV Italia, che 
il poela scrisse a 19 anni; e niuno pud leggere gli stupendi verși 
a Silvia, le Rimembranze, il Passero solitar io, il Canto di un 
pastore alia Luna, la Gineslra, senza sentirsi trasportato d’am- 
mirazione per si alta poesia, e profondamente commosso dall’eco di 
si veracc angoscia. La vâslită di concezioni, il nuovo modo di com- 
prendere la natura, Ia disposizione d’ animo del poeta e uno stile 
tulto nuovo e originale, diflerenziano il Leopardi da tulii gli altri 
scriitori ilaliani. Ollre i Canti, egli tradusse in verși alcuni Epi- 
grammi dai greco e tente il poema eroicoinico nei Paralipomeni 
alta Batracomiomaclua. Le sue prose sono un perfello modello di 
stile, e fra esse primeggiano le Operettc morali, il Saygio supli 
errori popolari elegii antichi c le Lettere, che formano uno dei 
piti belii e interessanti epistolari di scriitori italiani.

Mori a 39 anni, in una villa presso Napoli, il 14 giugno 1837.
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12. ALESSANDRO MANZONI

BIBLIOGRAFIA. — Lo piu complete cd necurate edizioni delle pnesic doi Leopardi sono 
quclle date da Giovauni Mcstica (Firenze, Barbeta, 188B) e G. Cliiarini (Firenze, Sansoni), 
L’cdizione Le Monnior (Firenze, 1846-49 in 6 Voi.) curata da P. Viani, P. Pellegrini e P. Gior- 
daui, conticne tntte le opere del Leopardi in presa e in poesia.

Alessandro Manzoni nacque in Milano ii 17 marzo 1785. A Io 
anni compose il Trionfo deliu I/ibertd, poemelto in terza rima. Nel 
1805 si reco a Parigi ovescrisse il cârme In morte di Carto Im- 
bonati, pel quale riscosse lodi da grandi scriitori; nel 1809 pubblico 
1’ Uraniu altro poemelto. Fin qui il Manzoni s’ era inspiralo alia 
scuola classica, di cui il Monti era il piu illustre rappresentante; nia 
a partire dai 1814 accadde in lui un mutamerito tanlo riguardo ai 
suoi sentimenli religioși che riguardo alle sue idee lelterarie: da in- 
credulo divenne ardente catlolico, da classico si fece capo del roinan- 
ticismo. Lasciato F ornai sterile campo dclla mitologia e 1* imilazione 
dei classici, cerco nel vero la materia de’suoi scrilli, c nella fede 
cristiana F inspirazione. Compose tra il 1812 c il 1815 g\'Inni sacri 
(la Rissurezione, il Nome di Mar ia, il Natale, la Passione: — 
la Pentecoste, il piu bello forse degl’Inni sacri, non c stalo pubbli- 
cato che nel 1823) e dai 1817 al 1822 le duc tragedie II Conte di 
Carmagnpla e V Adelchi. Nel 1821, in occasione della morte di 
Napoleone primo, scrisse la stupenda ode il Cinque Maggio, che 
fu giudicata la piu bella poesia del secolo XIX, e come tale tra- 
dotla in tutte le lingue d’ Europa. Quest’ ode e la sintesi della somma 
grandezza e della infausta sorte toceala al piii grande eroe moderno, 
e il piu glorioso tributo d’ onore e di picta al vincitore di tante 
baltaglie, al prigioniero di Sânt’ Elena. Ma il capolavoro del Manzoni 
e il romanzo storico I Promessi Sposi, opera scritla fra il 1822 
e il 1827, lodala dai Gocthe e dallo Scott si come il piii bel ro
manzo di quanti siano stati scritti in alcuna lingua d‘ Europa. In 
Italia esso e il libro piii popolare, ed a renderlo tale vi concorrc la 
facilita dello stile, la naturalezza e semplicitâ del linguaggio, la veritti 
dei caratteri e l’arte stupenda dell’autore. L’intreccio del racconto 
e semplice, F azione e umile, ma il quadro c incantevole: si scri- 
veranno romanzi piii interessanti dei Promessi sposi, ma non se 
ne scriveranno di piu belii; tant’e vero che con questo libro il 
Manzoni si e acquistato un posto fra i massimi scriitori ilaliani. Altre 
opere minori sono: le Osser vas ioni sul la Morale caltolica, la Sto- 
ria della Colonna infame, il Discorso sopra dlcuni punți della 
storia longobardica.

Mori a Milano il 22 maggio 1873.
BIBLIOGRAFIA. — La inigliore e piu compiuta edizione dello Opere varie- edite c inedite 

di Alessandro Manzoni e quella publdicata a Milano dallo ștab. Redaelli do’ Fratelli Itecliiedei 
(IbTU, 83—87). — Buoue edizioni dei Promessi sposi sono quella con discorso preliminare di Gio- 
vita Scalvini (Firenze, lo Monnier) o quella edita dai Barbora (Firenze), cui si sono aggiunto 
quest* anno (1890) le Tragedie o Poetic.
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(Indice degli Scriitori Italiani e delle principali loro opere).

SECOLUL XIII: (Literatura dialectală). Perioda originelor.
PROSA.

PMro Jiarscgapc

Hime amorose.

■ Hiat oro <V Arezzo II Libro della composiziond del Mondo.

n

TI Tesorotto.
Document! d* Amore; il Rcggimento 

dulie doime.
1/ Intelligenza (poema allegorico).

n
Inno al Sole.
Poesie religiose.
Liriche.

POESIA.

De Jerusalem celești; de Babilonia civi- 
tate infernali.

Storia in verși del Veccliio e Nuovo 
Testamento.

Contrastă
Contrasta d’ Amore.
Liriche.

AUTORI.

Frii Giacomino da Verona

Bonveain da Hiva
(’iullo d'Alcaino
Fcderico II. imoer. c re di Sicilia 

1193—1250
Bazo re di Sardei) na 

1223-1272
Pier della Viana 

+ 1249
lacopo da Lent ini
Odo delle Colonne
Guido delle Colonne.
Muzzeo Hicco
Slefano Protonotario
San Franecsco d’ Assixi
lacoponc da Todi
Guido Giiiuizclli
Onesto Bologncse
Lapo Gianni
Giovanni Alfani
Dino Frescobaldi
Guido Cavalcauti
Cino da Pistoia,
Brunetlo Latini
Franecsco da Bar beri no

* Acei cari ar don să studieze pe do amănunt Istoria Literat urel 1talic ne se vor servi de operi le următoare: 
Giroiaino Tlraboschi „Storia della Lelteratura Italiana* (Vcnezia, 1823—25 Voi. 8).
Paulo Emiliani-Giudici „Staria della Lelteratura Italiana* (Firenze, 1865—2 Voi.)
Euigi Settenibrial „Lesioni di Lelteratura Italiana- (Napoli. 1879—3 Voi.)
Franecsco I>c ȘanctiM „Storia della Lctteratura Italiana- (Napoli, 1879—3 Voi.)
Giiiscppc Fiuzi -Lczioni di Lelteratura Italiana11 (Torino, 1879—!<»■—1 Voi.)
Viucenzo Nanniicci „Manuale della Is'tteratura Italiana del I. secolo della lingua^ (Fireuze, 1874—2 Voi.) 
Franecsco AmbrosolI „Manuale della Letleratura Italiana- (Firenze, IbNJ—I Voi.)
Giovanni Mcstica „Manuale della Lelteratura Italiana nel secolo XIX.- (Firenze, 1882—87—2 Voi.)
Franecsco Torracea „Manuale della Lelteratura Italiana'' (Firenze, 1889—3 Voi.)
'1'oiiiinaso ('asini „Manuale di Lelteratura Italiana- (Firenze, Iffcr—1 Voi.)
Ad. Gaspary „Storia della Lcitcratura Italiana- (operă escelinte, tradusOn limba italiană Voi. I și II, din 

originalul german; Torino, 1887—99).

PROSPECT
al Scriitorilor Italieni cu arătarea operilor lor principale.
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SECOLUL XIV: îl Trecento (Perioda toscană)

AUTORI. POESIA.

La

II

—L’ Aineto (romanzo: prosa e vereij.

/xt Crunara di Firenze (1280—1312).

n

Prd Bartol. du Sun Concordia

Vite dei Santi

SECOLUL XV: >1 Quattrocento. (Perioda renaștere!).

Vita del beato Giovanni Colombiui.Laudi. — Rappre.sentnz.ioni sacre.

II Paradiso dogii Alberti [romanxoj.

FHAMENCO PETKAIICA 
18M—1374

tu Divina Coiiiincdin (poema allego- 
rico). — II Canzoniere.

Poemetti religioși
Rime amorose e morali. — Filomena 

(poema aii.)

II Pecorono (novelle).
L’ Awcnturoso Ciciliano [raccontij.
I Fatti di Enea ftradnz. in prosa del- 

1’ Eneide].

Decameron (Novelle).—11 Filutopo 
(romanzo) La Fiammctta (romanzo).

— II Corbaccio (satira). - II Corn- 
inento alia Connnedia di Dante.— 
La Vita di Dante.

i

Dino Conipn^iil
4- 1323

Giovanni Villani
4- 1318 .

Fazio deyli Uberti
Federiyo Frezzi
Cecco d' A&coli (Francesco Stabili)
Franco Sarrhrtfi

1335—1410

II Dittamoudo (poema). — Rime.
II Quadriregio (poema allegorico).
L’ Acerba (poema didattico).
Raliate. — Madrigali. — La battaglia ' Novelle. 

delle vecchie colic giovani (poema 
giocoso).

PROSA.
Del reggimento del rettoro (trattato).
I Fioretti di San Francesco.
Leftere.
II Novellino ostia Cente Novelle Antiche.
I Dinrnali (Cronaea).
Storia di Firenze.

Diarii.
4z> Speech  io deliu Vera penitenta (trat

tato roligioso).
Gli Anmiaestramenti degli antichi (seu- 

tenze morali).
I'olyarizzamente delle

Padri.
Leftere asceticlie.

Im Storia. u Cronica di Firenze (dalie 
origini al 1348).

„ (1848-186$.

II Cnnzonlere (liriche amorose, poli- | 
tiche e morali).

La Teseide (poema).—11 Filostrato (poe
ma).—II Ninfale Fiesolano (poema). 
— L’ amoro.su visione (poema).

GIOVAXAil IIOC<1< < IO 
1818-1375

Matteo Villani
Filippo Villani
Marin Sunate
Incopo Pnssnvnnti

4- 1357

Frâ Doinenico Ciivnlca
4 1342

Santa Caterina da Siena 
1347—13M)

Giovanni dalie Celle (da Catiy.) 
Ser Gtevunni Fiorenliuo 
lioaone da Gubbio (?) 
Frute Guido du Păta

Vita Nuova (storia del suo amorc: 
prosa e verși). — 11 Convivio (corn- 
mento ad alcune Canz.) — Epistole.

Feo Belcari 
141O-14S4

Bemardo Puici
Giovanni di Gherardo da Prate

Frii Paclinu da Veneția 
(aut. anonima)

Frâ Guittene d' Arezzo
(atd. animi mo)

Matteo Spinello da Giorenazzo
Hicnrdanu MaL spini

4- 1281
DANTft ALIGIIIEBI

1265—1321

amoro.su
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PROSA.AUTORI. POESIA.
II Gove mo deltafamiglia [trattato tllos.]

La Cittd di Vita (poema didattico).

Istoria di Firenze.

Ricordi domestici e civili.

Liriche giocosc.

Poema sul Ic sei etâ dell'nomo.

Rime.

L* Anfltrione (volgarizz. di Planto).

i; Orlando innamorato (poema romanz).

61S1NIGAGLIA, Curs de Limbii și Liter. Ii.

Ritimi (canzouicre ainoroso).
Rime.—Rapprescntazioni drammat iclie.
L’ Arte della guerra (poema).
Rapprcsontazioni dram matichc.—Rime.

Rime. — La Fâvola di Cefalo (rappr. 
drammatica).

Strambotti.
Lirichc.
Sonetti giocosi e satirici.

Le Porrettane [novelle].— La lunipera.
Storia del regno di Napoli.

II Grasso legnaiuolo [novellaj.
Crunaca florentina.
Di ario fioreutino.
Vite di uouiini ilhistri.
Commento alia Commedia di Daute.

I Proverb! in facez’e [novelle].
Cronica di Monfrrrato.
Storia di Milano.

Istorie Florentine [1423—1440].
Romanzi popolari.

Canzonette. —Strambotti. — Ballate.— 
Laudi.

11 Giardino (poema all.)

Qiiaresiinale (predicii?].
L* Esopo [vorsione di fa voie].
II Novellino.
L'Arcadia [romanzo pastorale: prosa 

e verși].
Gdspare Visconti
Beruardo Belii ncioni
Antonio Curnazzano
Galeotto del Carretto
Bcritardino Corio 

1469—1610
Niccolb 1‘ostii mo du Corrcgtjio

Marino lonata
4- 1490

Pier lacopo da Gennaro
Giuvanni Antonio Petruccl
Pier Antonio Cardcciolo

Lcon Bnttistn /liberii 
141M-1472

Matteo Palmieri
Gentile Sennini
Giocaniii Morelli

1371—1444
Gregorio Dati

1802—1435
Buonacrorsu Pitii

1354—1430
Giurtinni Cavalcantl
Andrea Mangabotti da Barberino
Domen ico Bit rch iello

4- 1448
Leonardn Giiistiniani

1388-1446

Della vita civile [trattato], 
| Novelle.

Rh-ordi domestici c civili.

Cariteo du Barcellona
Serajinu dull’ Aquila 

1466-1600
Frate Roberto da Isccc 
Franeeseo del Tupi>o 
Tummtiso Guardati 
lacopo Saniiuzzuro 

1468-1530

Lirichc.
Lirichc.
Farse o Rappresentazioni allegoriche e 

satirichc.
Canzoni e Sonetti.
Rime.

Panjilu Sussi
Antonio Tebaldco
Antonio C'ummelli
Giov. Subbudiiio degli Arienii
Panduljo Collenuccio 

1444-1501
llattco Slnrln lloînrdo 

4 1494
Antonio Maneta
Bcnedctto Del
Buca Laudncci
Vespasiana da Bisticci
C'ristitjbro Landino
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PROSA.

Predicile c Trattati morali.

Itime amorosc (Souetti e Canzoni).

SECOLUL XVIil Cinqnecento (Pcrioda Clasica).

Diaconi storici.

Storie florentine.

Rime. Istoria del Regno di Napoli.

Donato Giannotti 
1494—1578

Stanse per la Gioetra. — L' Orfeo (dram- 
xna). — Itinie.

Itcnedetto Vnrelii 
1502-1565

NKOLO MICCII1AVELLI 
1469—1G27

La Conginra de' baroni del Regno di 
•Napoli contro il ro Ferii ii ui udo I. 
Storia d’ Italia (1544—1652).

Dulia perfezione della vita politica [diâ- 
loglii]. Discorsi politici. Istoria ve- 
neziana (1513—1551).—Storia della 
guerra di Cipro.

La Ragion di Stato [trattatopolitico],— 
Relazioni universali.

Vite di diriasette Confossori di Cruto.

Ac Storie. Jiore uf inc [15271—555].—Vita di 
Niccolo Capponi.

Istoria florentina.—!/ Apologia de' cap* 
pncci.

Della repubblica do’ Viniziani.—Della 
repubblica florentina. Discorsi jio- 
litici.

Commentarî de’fatti civili occorsi dentro 
la cittâ di Firenze dai 1215 al 1537.

Istoria dei stioi tempi.

]*aolo l'nriil'i
1540—16J«

Giovanni llutero 
154*)—1617

AUTORI.
Benutrdo Puici
Pieroeso Castellano dc‘ Castel luni 
Jmcu Puici

Giampiitm Mafiei 
1635-iOJB

P0ES1A.
Rime e Rapprcsentazioni sacre.
Rime e Rapprcsentazioni sacre.
La Giostra di Lorenzo de' Medici; il 

Driadeo, il Ciriftb Calvaneo.
Rime.
11 Morgante (poema romanzesco).

Il Principe. — I Discorsi snlla prima 
Deca di Tito Livio. — L’.Arte della 
Guerra.—Le Storie Florentine.— 
/xi Mandragora [Commedia].

Sfori» d* Italia [dalia venuta di 
Carlo VIII in Italia al 1534J. — Ri* 
cordi.

Storia <U Europa [887—!M7].—II Gello 
[dialogo still’ origine della Hngua 
toscana].

storia di Firenze [1527-1538.-1/ Erco* 
lano [dialogo].

Istorie della cittă di Firenze [1494—1535].
laropo .\'nr<Ii 

1476—1555
IBcrnardo Se»ni

1604—1558

Fra Girolamo Savana rula
Lnltti Polei

1481—1484
Lorenzo <le* Mediei 

1448—1492
Angelo l'olizinno

1454—1494

lacnpo Pitti
1619—15S9

Pier Frnne. Gianibnllari 
1495-1555

FUippo Merii 
1485—165G

Gia nibiitliihi Adrian i 
1512—1579

Vincenzo Borghini 
1515—1580

Scipione Ammirato 
1531—HMl

Angrlo di Contnnzo 
1507—1591

C'annnillo Porzio 
152G-15HJ

FRA A:< <4 U ICC IA R DIXI
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PROSA.POESIA.

Rime.

Orazioni.—Dialoglii morali

Rime.

Ginanni Andr. dell’ Anguillara Tradus. delle -Metamorfos." d' Ovidio

Traduzione dell’ Eneide di Virgilio 
dogii A mori di'Longo Soflsto.

Storiu di b’irenzu 0527—l.VfcS'.—L’Erco- 
lano [dialugo]. Traduzione dei -Be
nefici" di Seneca e della -Consola- 
ziono filosofica** di Boezio.

Dell’ Origine dulia poesia rimata [tratt.] 
Della Poetica [trattato].
Traduzione delle Storie di Tacito.

Le Vite de’piii cccellenti pittori, scultori 
c arehitetti.

La sua propria Vita.

Anton Franc&co Doni 
-r 1574

Pleiro Bcinbo 
1470—1547

Anton Francesco Grazzini
Giambattieta Giraldi
Atcanio de' Mori
Srbattiano Erizzo
Pietro For ti ni

I Capricci del bottaio. La Circe. Com- 
medie [la Sporta, 1’ ErroreJ.

La Moral filosofia.—I Marini [dialoglii].

Orazioni.—Trattati politici e retorici. 
Orazioni.
Predicile.—Trattato dell’ eloquenza re

ligioșii.
Leftere.—Gli Straccioni [commedia].

IBcnveiinfo Cellini 
IffJU—1571

Matteo Bandello
■Ignolo Fircnziiola

I.ndocico Caetelcetro 
1605-1571

Giovanui Maria Bărbieri
Francenco Patrizio di Chereo
Biniardo Daca uzați 

1629-10 JG
Bwdettu Varchi 

1602—1565

L'ouardo Salviati 
1540-1557

Girolamo Muzio

AUTORI.
Glorglo Vnanrl

1611—1574

el
II Cortegiano.

Gli Asolani [dialoghi]. Prose della vol
ga? lingua.

Avvertimenti deliu Lingua sopra il De- 
camerone del Boccaccio.

L’ Arte poetica.—Battaglio per la di- 
fesa dell’italica lingua.—La Var- 
china.

Opere di Critica letteraria.

Aiinlbnl <*nro 
1607-lttîG

Ilnldassure Casfiuliune
1478-1529

Giambattteta Gclli
1498-1668

Giovanui Forteguerri 
Niccolb Granucci 
Girdlamo Parabosco 
Celio Jiiiles/iini
Giovanui della Casa 

1503-1556
Giovann i Guidiccioiii 

1500-1541
Spiroiie Spcroni 

1600-15S8
Bni’tolommeo Cavalcanti 
Alberto Lollio
Frmcuco Panigarola

Novelle.
La Prima veste de’diaconi d«-gli ani

mali.—J Ragionameidi d’ autore [no
velle]. L’Asino d’oro [trad.] Coiu- 
medie [i Lucidi, la TrinunziaJ.

Le tre Cene [novelle].
Gli Ecatonimiti [novelle].
Novelle.
Le Sei giornate [novelle].
Le Giornate e le notti dei novizî [no

velle].
Novelle.
Novelle morali.
I Diporti [novelle].
Novelle.
Orazioni politicile.—Lettere. II Gălateo 

[trattato della buona ereanzaj.
Orazioni.—Lettere.Rime.

| La Canace (tragedia).
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AUTORI. POESIA.

Harccllo Adriani

La Flora (commcdia).

Ernmo di ]'<iIvu»ihc

11 Pfuttorjido (dramma pastorale).

L Similliim (commcdia).

La Tullia (tragedia).

La Filli di Sciru (dramma past.)

L’ Aleeo (drannua pastorale).

Francttco Scrdunati 
Ptidlo Del Houo

Le Api (poema didascalico). Tragedie 
(Oreste, Rosmunda).

Im Coltirazione (poema didasc.). — Gi- 
rouo il cortesc (poema). — L’ Avar- 
cliide (poema).

La Caccia (poema didasc.) — L’ Ange- 
leide (poema epico).

La Nautica (poema didasc.) — Kcloghr.

Capitoli.—Sonet ti burlesclii. — 1’ Orlan- 
du innamorato rifatto dai Boiardo.

Pocsie burlcsche.

11 Baldus; 1* Orlandino (poomctti mac- 
cherouici).

Rime.

Rime. — La Bâlia. il Podere (pocnii di- 
dasc.)

Rime. — L’ Amadigi (poema epioo).

I/Orlaiulo furioso (poema romauz.) 
— Satire.—Commedie (la Cassaria, i 
Suppositi. il Negromantc. la Lena, 
la Scolastica).

La Geriisalenimc liberata (poema 
eroico). — Rinaldo (poema romanz.) 
— L’ Am in ta (dramma pastorale).— 
Itime. — Torrismodo (tragedia).

L’ Italia liberata dai Got i (poema eroico). 
— Sofoni.sba (tragedia).

i Orbeche (tragedia).

La Calandra (couunedia).
L* Orazia (commedia). Commedie (la Talanta, la Cortiyiana, 

il Maniricalco, il fllusofo, ecc.)

Gian Gioryio Trusino 
1478—1550

Lndovico Martrlli 
+ 1527

Guidolxildo TlimurtUl 
-r 10U8

Antonio Onyaro

PROBA.
Vcrsionc dei libri „Dell’ ira- di Seneca.
Traduz. dcllc „Vite de’Cesari“ di Snc- 

tonio.
Traduz. degli „Opuscoli morali' c dcllc 

„Vite parallcleu di Phitarco.
<>Iovnnnl ICucclIai 

1476-1525

Ltilffi Alnnmnni
14!I5-155»Î

TORQUATO TASSO 
1544-10'6

Ufritardo Tăun
14S8—1569

Vittoria Colon na 
+ 1547

Virtniica Gdmbara 
1485-1550

Gdnpara Stampa
1524—1554

l.UDOVICO AK1ONTO
1474—1533

Cinzio Giraldi.
-t- 1573

Ihrnardo Dovizi Bibbiena
Pietro Aretlno

1492-1557

Jkrnartlino Baldi
1553—1617

Glovnn Bnttistn Guiirini 
1537—1612

Frniicearo llerni
+ 1636

Anton Franc. Grazzini (il Imuco) 
15*8-1683

Trofilu Folenyo (Mcrlin Cocai)

MiclirlmH/iolo Biionarroti 
1474—1584

Luigi Taîuillo 
1510—1584

Lettere.—Dialoghi filosofici e morali.— 
Discorsi sul Poema eroico.
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SECOLUL XVII: il Seicenta.

PllOSA.AUTORI. POESXA.

Liriclie.

Lirichc.

Canzoni.

Sonotti.—JJacco in Toscana (ditirambo). Opuscoli scientiflci.—I.et tcre.

Satire. — Lirichc.

Satire.

Satire.

Rime.

Madrigal!, Sonctti, Salmodic, Elegie.

Poesie.

La Bucchereide (poenictto).

Poesie.

Gatțparc Murtula

II Torracchiune dcsulatu (poema eroico- 
juico).

Poesie.

Canzoni. — Delta Creazione del Mondo 
(poema).

17 Amorosa ambasciatrice (idillio). — 
Liriclie.

Lirichc.

L' Adonc (poema mitologice). — Liriclie, 
La Strage degl’ Innocenti (poema). 
Idilli.

Im Sccchia răpită (poema eroicomico).

Lo Schorno degli Dei (poema eroico
mico). —La Croce riacquistata (poe
ma). — Tragedie.

II Malmantile riacquistato (poema eroi
comico).

Lirichc. — Pocnii. — Sermoni.

II Candelaio (eomm.). La Cena de le 
Ceneri; De la causa, principie et 
uno; De 1* infinita universo o mondi; 
lo Spaccio de la bestia trionfante. 
ecc. (dialoghi).

Delta Monarcliia di Spagna (trattato).

I Pensicri diverși. Cunsideraziuni sulle 
rime del Pettarea. Le Filippichc.

Giambattista Marino 
1569—1625

Girtilamo l'reti 
+ 1626

Jiartoloiiuni'i) Corsini
1606 -1673

Vincenzo Viviani 
1622—1703

Alcssnndro Tnssonl 
1661—1686

Francesco Tiracciolini 
1666—1G45

Tuia m nsi i (’a mpanella 
166K—163f»

Gnlllco Unlllvi 
16W-1GJ2

Lorenso Lipni 
161G-1664

La Medicina difesa dalie caluunie degli 
uomini volgari (dialogo).—La Giaui- 
pagolagginc.

Dialotjo slfprtt i duc Massimi sistemi.
II Saggiatore (tratt. astr.).—Dialogo 
delle. nuovc scienze.

Vita di Galileo Galilci.—II V. libro di 
Euclide.

Lettere.—Saggi dell’ Accademia del Ci
menta.

Cicalata.

Ciaudio Achillini 
1574-164(1

Lorenzo Bell ini 
1648—1704

Anton Franccsco Berlini 
1658—1726

Lorenzo Mațialntli
1637—1656

fiiibriello Chiiibrera 
1652—1637

Fulvio Test!
1603-1646

Viiicenxo <ln Fîlicnla
1642-1707

Alcssnndro Giiidi 
1660—1712

Frnncesro Rodi 
1626—1608

Bencdctlo Mcnzini
1646-1701

Saluutore llogn
1615—1673

Ludovico St rgardi
16GJ-172O

Giordaiiti Bruno 
1648-160

Carlo
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AUTORI. PROSA.POESIA.

Istoria del Concilio tridentino.

Storia delle guerre civili di Francia.

Storia della Compagnia di Gesu.

SECOLUL XVIII: U Settecento.

Poesie.

Poesie.

Poesie.

Liriche. — Traduziuni.

HÎB-1782

Melodramiui.

Storia della Letleratura Italiana.

De'delitt i c del lo pene.

Scienza della Legislazione.

Jx» Vision i.—Liriche.

II Giorno (poema satirico). — Liriche. De’ principi deliu bellc leltere.

Traduzione del Poema „Della Natura 
delle Coseu di Lucrezio. — Rime.

Dissertazione sopra lo Antichitâ italie
ne. — Anuali d’ Italia.

Istoria civile del Regno di Napoli.

Lezioni di Commercio ossia di Econo
mia civile.

Storia di Milano.

Storia della guerra di Fiandra.—Me
morie.

Istoria del Concilio di Treuto.

I Raggnagli di Parnaso.—La Pietra del
paragone.

II Qnaresimule (predicile).

AlfMfnulro Marchetti 
1083-1714

Giainbrittifta Vicu
1G»W—1744

Paolo Scnncri 
1024-1614

Principi di una Scienza Nuova intona» 
alia Natura delle Nazioni.

Plftro Vcrri 
1T&—YMÎ

Girolnmo Tirabosclii
1781—17!4

Creare Beccaria 
1788—1794

Gactano Filangir.ri 
1752—17&S

Alfonso Vnrnno
1705-1788

G1USEPPE PIRI.M
■ 1729—1799 — - - -

Poesie.

Melodrantnii (Temistocle: la Clemenza 
di Tito; Didone; Attilio Regolo, 
ecc.). — Canzonette.

• 1/ Arcadia (verși e prosa).

Della Ragion Poetica (trattato).
I

Gion Mario Creednibeui 
1W3 -1728

Gianvincenzo Gravina 
1664—1618

Fronccrco di Izmene
1634-1704

Gi'imbiiftMa Fclice Zapjn 
1957 -171!»

Eimtachio Munfrrdi
1674-1738

I\iolo Itolli
HS7—17IS

Carto Junncenzo Friiaoni 
1692-17t»

Pietre Mctnsțnsio (Trapassi)

Paolo Sarpi 
1552—1623

Arrigo Caterino Davila
1576—1630

Gaido Bcutivoglio
1579—1644

Sforza Pdllavicino
1007— 16t>7

Danicllo Bdrtoli
1008- 1685

Traiano Boreal ini 
1566-1613

Apostol o Zruo 
1668-1750

I.udovlco Antonio Murntorl 
1672—1751)

Pictru Gianiionc
1676—1748

Antonio Genovetfi
1712-1769
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PROSA.POESIA.

Liriche.

Poesie.

Rime.

Favole in verși.

Poesie.

Tragedie (Merope, ecc.)

Memorie.

Sun Wfa.

Gli Animali parlanti (poema satir.)

Favole in verși.

Favole in verși. — Novelle. — Poemctti.

Favole in verși.

Iniilo a JLesbia C'idunia epistola).

La Dilesa di

Epistole in verși.

La Frusta Lctlcraria. Lcttere familiari.

Le Notti romane [romauzo].

Saggio sulla lilosofia dellc liugue.Traduz. dei pornii di Ossiau.

Poesie in dialctto siciliano.

SECOLUL XIX: Literatura contimporane:!.

Commedic (in verși e in prosa; in ita
liano e in voneziano).

Cominedie.

// Osservatore.—. Novelle.
Da ute.—Lcttere.

Saggio sopra la Rima.—Lcttere sulla 
Russia.

Lcttere virgi liane.

Liriclie. — (’nnli. — Pocnii (In Ilns- 
villiaiui, ecc.). — Tragedie (Caio 
Gracco, Aristodemo, Galeotto Mau- 
fredi). — Trudiizioitc in verși se iotti 
drir „/Unde* di Oinero.

I Scpolcri (cârme).—G7Z luni alic (I ra
zie. — Liriche. — Tragedie (Aiace, 
Ricciarda).

Del Ia Coltivazione del Riso (poema di- 
dat.)

Scnnoni. — Favole in verși.

Suvcrin Uettiiielli
1718-18*

Ghiseppc Ba ret ti
171»—178»

Alessandro Ferri
1741—1816

jlfeleh iar re Ceea rntt i
1730-188

Giovanni Aleii 
1740—1815

Leziuni di eloquenza.—Dialughi sulla 
liugua.—Lcttere.

/z Ultimi' lA-ttere di Ortis. [ru- 
manzo].—Dell’ origine e dell’ uftizio 
della Letteratiua [discorso].

! II Ricciardetto (poema eroicomico).

II Cicerone (poema). — Rime.

VIMTAKO MO.5TI 
1754—1828

Carto Gozzi 
1720—isx;

VITTORIO .IkFIEItl
1748—18)3

Francuco Alqarotti 
1712—1764

(■aspnrv Gozzi 
1718-1786

HGO FGS<-<»IX>(iVZccoZÎ.) 
1778—1827

AUTORI.

Ludovico Savioli Fontana 
172»-1804

Agostino Paradiși 
1736—1783

lacopo Vittorelli 
1749-1835

Aurelio de’ Giorgi Dertola
1753-1798

Giovanni Fântâni 
1755-18/7

Scipionc Mafiei 
1675-1755

C’arlo Goldoni 
1707—1793

Xiccolb Fortcguerri 
1674—1735

Gian Carto Passeroui 
1713-18G3

Gianibattișta Casli 
■1 18M

Tomiiiaso Crudcli 
1703-1745

Lorcnzo Pignoltl 
173»-1812

Luigi Fiacclii (Clasio) 
1754-1825

Lorcnzo Masrlieroni 
1760—18»

Giunibattisfa Spotverini. 
1696—1762

Tragedie (Saul, Mirra, Filippo, Aga- 
mennone ecc.)
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POESTA.

Traduzione. deila „Earsaglia** di Lueano.

Elogi.—Dizcorzi accademici.

Storia del litanie di Napoli.

Liriche (Inno a Giove, ecc.)

TOIIIIIH1*O CirONNl 
1791-1853 Marco Visconti (romanzo storifo)

Poetic carapcslri. — Tradtizloite. in verși 
scinlti dtir nOdisscaa di Oinero. — 
T sepolcri (epistola).

Liriche. Inni sacri. — Sermoni.

La Pastorizia (poema didasc.). — La 
Coltivaziunc degli Ulivi (poema di- t 
dasc.)

Tragedie.

Traduz. degli „luni- di Callimaco, deila 
„Bucolica** c delle „Georgiche*2 di 
Virgilio.

Dissertazione zullo stato prezente deila 
Lingua italiana.—Novelle.—Le Bel- 
lezze deila Conimedia di Dante.

Storia d’ Italia dai I7M al /*/•/ —Storia 
d' Italia in contiuuuziouc del G"ic- 
ciardini.

Saggio storico sulla Rivoluziono <U Na- 
poli.

Ditcorsi.—Klogi.—Leftere.—Iscrizioni.

PROSA.

Elogi di Lettorati Italieni.-Proze cam- 
pestri.

Franccsco Bencdetti 
1785—1S2L

Vinccnzo Coco 
1770—1823

Giusrppr. Grăsti 
1779—1811

Juni sacri. — Liriche — Tragedie (Adel- 
chi, il Conte di* Cannagnola). — 
Urania (poemetto).

1 1‘rufughi di Targa (poemetto). — llo- 
manșe. — Liriche.

lldegonda (Novclla poetica). — J Lom- 
hardi alia prima cruciata (|io<*ina).

Tragedie (Francesca da Rimini, Eufe- 
mio da Messina. ecc.) — Poezie. — 
Novelle poetiche.

Epistola sui Sepolcri. — Sermoni sulla 
Poezia.

h' Mie Prigioni (memorie autobiogra- 
llche). 1 Doveri degli uumini.

I.uigi Biondi
1776- 1839

Ginea ii ni Marchrfti 
1790-1862

Franccscn Cârti 
1778-1846

Dionigi Sfrocchi 
1762— 1K»

Antonio Creări 
17W-1WM

FIctro Giorchiiii
1774— 1848

Pictro Colic Un
1775— 1831

Giulio Pcrticari 
-1822

Giucanai Turti 
1774-1W2

Mii* io Pcliiro 
1781—18b4

Giueejtpe Hiamonti 
1762-1824

<aiovnniii Iterrlict 
1783—1851

Giovanni Paradiși
1760-1814

Cetate Arici 
1782-1836

Vita di Niccolo Capponi.-Orazione m- 
torno alle cose d’ Italia.

Dell’ Elocuzione [trattato].—Commento 
alia Divina Conimedia.

Saggio intorno ai sinonimi deila lingua 
italiana.

L’Arte dello scrivere in proza.

I Proniessl spoai (romanzo storico). 
Osservazioni sulla Morale cattolica. 
Dizcorso sopra alcuni punți di storia 
longobardica. La coloana infame.

Degli Scrittori del 'Trecento e dei loro 
imitatori.

| Dell’Elocuzione [trattato].—Lettere di 
Panfilo a Polifllo.

Lezioni sopra le doti di una colta favella.

Traduzione deila „Bucolica*1 e delle 
„Georgiche** di Virgilio, cec.—Poesic. 

Una notte di Dante (cantica).—Liriche.

AUTORI.
Ippollto Piiidcinontc

1753-1828

Cnrio Bottn 
1766—1837

Basiliu Puoti
1782—1847

A UESS1A D K O M1XZOAI 
1785-1873

Michclc Colnmbn
1747—1838

Paolo Costa 
1771-1KJ6



809

PROSA.

Inni sacri.

Connneiito alia Divina Conuuedia.

-DelteXorellc.— Vita di Dante.

Poesie satirirhc. — Liriche.

Idilli. — Inni «acri.

Canti.

Leftere a Mana.Cmiti lirici. — llullate. — Kdinciigardo 
(novclla poetica).

Trrenzio MiiiniaiiI 
1799-1885

Giovnnni Prnfi 
1815—1884

POESIA.
Im Viu de’ Tolomci (novella poetica) 

Idilli.
Pocale. — Ballate.

DLscorso sui Promessi Sposi «li Ales- 
sandro Manzoni

Stor>a deliu I.ettcratnra italiana ne.Ila 
seconda înotă del sccolo XVIII

Saggio vopra gli crrori jtopolari degli 
antichi.—Opcrettc morali —Lcttm*.

Alcnrdo Alenrdi 
1812-1878

Aiccolo Toiiiiiuinco 
1802—1874

Caii ti. — / Parați pomeni delta Batraco- 
mionuichia (poema eroiconiico).

Tragedie (Anialdo da Breseia, Giovanni 
da Procida, ccc.). — Liriche.

Poezie.

Sommario dclla Sloria d' Italia. 
speranze d’ Italia.

Ettore Ficramocca [romanzo storico.J 
Xiccolb de" Papi [romauzu storico].
I Miei Ricordi.

II Primato morale e civile degl* Italiaai.
II Gesuita nioderno.—II Rinnova- 
mento civile degl* Italiaui.

Dizioiiario dei Sinonimi dclla Liugna 
italiana.—Dizionario estetico.—Di- 
zionario dclla lingna italiana.

Romanei [L* assedio di Firenze, Bcatrice 
Ccuci, la Battaglia di Beneveuto, 
Pasquale PaoliJ.—Orazioni.

Scritti pulilici e letterari.

Fruneeaco I>. Giiermuz.! 
1804—1873

Poesie liriche. — Traduzioni poetiche 
dall* inglcse (Byron, Shakespeare).

falilMCnpe Mnz/z.ini
18CN—1872

GIL'SEPPE GUȘTI
18 D—1850

Vlncenxo Gioherti 
1891—1852

AUTORI.
Ilnrtoloimneo Scstini 

1732—1822
Litigi Carrcr 

1801—1850
G iu.ieppi' Bi irți iți

G itifcppc—Xicol i n i 
1788-185T»

Gifi'ita Scalvlni 
1791-1843

Camillo Ui/oui
1781— 1851

GIACOMO LEOPA1IIM
1798—1837

(îinnibattista A'iccolini
1782— 1801

(■nbrielle Itossctti
1783— 1854

CcNiirc IBiiIIh» 
17S>—1853

Mnssinio l>‘ .-Vzcglio
ITW-U#»

Discono vii Pariiii.—Procerbi toecani.— 
Studî sulla Divina Conuuedia.— 
Jjttterc.

Del Rlnnoranicnto dclla Jilus>i>Jia antica 
in Italia.—Confeonionl di un meta
fizico.




